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D ] N A R I O 
U N I V E R S A L 

D E L L E A R . T I , E D E L L E SC1ENZE, 
e ^ t t s á b f i cvá ŝi cMfe/í 

F 

L a feíía lettcra delP alfabeto, 
e la quarta confonante. V e 
di LETTERA . 

L a lettera F pub eíTere con-
fiderata o aíTolutamente , ed 
in fe fteíTa, o rifpettivamen-
fe alie l iügue particolari, nel-

le quali ella fi trova. Nella prima mira , 
F generalmente vien pofta da alcuni G r a m -
matici fra le mute , come la $ tra i Gram-
matici Greci : quantunque altri le diano ia 
qualita di femivocale . Vedi MUTA , &c. 

Joh. Conr. A m m á n ( nella fuá DiíTert. 
de Locuela) divide le coníonaní i in fempli-

jc í , edoppie^ e le femplici in fíbilanti, ed 
efplofive. T r a q u e l l e , chiamate f íbi lanti , o 
fifchianti, ve ne fono alcune, pronunziate 
mercé i'applicazione de' denti fuperiori al 
kbbro inferiore; e quefte fono T F , c í a 
p n . L a ragione, per cu i alcuni contano 
i F per una fcmivocale , ed A m m á n la 

mette fra le fifchianti , fi é , che fi puo 
produrre un piccolo fuono, fenz' alcun al-
tro moto degli organi , fe non fe quello 
che é neceííario per la pronunzia d e l í ' F . 

Queí ía Lettera é a noi dirivata dai R o -
m a n i , che l'ebbero dagü E o l i i ; fra i quali 
ell'era chiamata digamma, o doppio gam
ma , perché rdííbmigliante a due T , uno 
fopra l'altro. Aggiugnefi, che i l digamma 
pare nella fuá origme non cíTer fíat' altro 
che il Greco «i» , che formandofi in íre col-
p i , o tra t t i f degenerb alia fine nella figura 
F . Imperocché ia lettera $ fendo compo-
ÍU di un omicron, con una perpendicolarc 
tirata per mezzo ad effo, fe quefta perpen
dicolarc fi faccia pr ima, e l ' O di po i , coa 
due colpi o tratti , c ioé prima la parte di 
fopra, pofcia la parte di fotto, accaderpub, 
fpezialmente fcrivendo con preftezza , che 
le due parti non fi congiungano ; ed anche 
in vece di due archi o cerchi , la fretta 

A 2 ed 



4 » 
ed il c ó m o d o moho naturalmente faccían 
fare due linee rette. 

COSÍ appun|o il tratío trasverfo delía let-
lera , bene fpeífo lo veggiam diritto; e 
la letrera in forma d5 una croce, \ . E q u e l -
Jo che confcrma quefta trasmutazione del & 
in F ancor maggiormente, fi é , che Tulle 
Medaglie di Filippo , e de'Re di Siria , 
nelle parole E n i < i > A N 0 T 2 , e ^ l A A A E A -
$ O T , il phi $ vedefi fpeíTo nella forma 
t e ñ é meníovata , cioé fenza il circo!o , o 
i* omicron ; ma a traverfo nei mtz io dell' I 
pcrpendicoiare v ' é una fpexie di linea ret
ía , formaía fojamente di due punti , 1' uno 
alia dr i í ta , e 1' altro alia fin i Ora , che rap-
prefentano una croce, t . 

T a l e appare eífer i' origine delía lettera 
F , che per confeguenza , non é altro che 
una corruzione del Greco E quindi é f 
che fulle m e d s g ü e de 'Fal i fc i , i' F é d'or
dinario poíW in lu^go del Gseco <!? . M a 
dobbiamo sggiugnere , che quantanque la 
lettera G r e c a , e la Latina foíTero cosí la 
lie fía cofa, non o í ianíe il fuono era molto 
piu molle e tenero tra i Lat in i che tra i 
G r e c i , flecóme gia da raolto tempo 1' of-
fervb Terenziano. 

I "Romani , per qualche tempo ufarono 
un F inverfa ? ¿ , in vece di V confo-
nante , che non avea figura peculiare nel 
loro alfabeto : cosí neüe Infcrizioni iíacon-
triamo T E R M I N A ^ I T , D L j I , &c. Lipfio 
( nel fuo Comraento fopra gli Annaii di 
T á c i t o , i. X I . ) Covarruvias , e Daufquio 
( nel fuo T r a t í a t o dgll'Ortografía ) foíleri-
gono, che primo 1'Imperador Claudio in -
troduffe Fufo deTOigarama inverfo , o ¿z, e 
cib chiamano invenzione d' una nuova lettera, 
come quella che é equivalente all'invenzione 
dellalettera V . - — I n fatd , T á c i t o ( nelc. 4. 
del detto Libro ) e Svetonio ( nella vita di 
Claudio , c. 41.) ci aíTicura , che 1' Im pera-
dore inventei tre íet íere ; una delle quali , 
Lipfio raoftra , che debb' eífere 1'Eolico di* 
gamma inverfo, o j : ma avanti C l a u d i o , 
Varrone fece un tentativo per introdurre 
fa fteífa cofa , ma non vi poté riufcire , 
T u t t a T autorita. di un Imperatore fu ne-
ceífaria per farla invalere: e né men fuífi-
üe t te per lunga pezza f impcrciocché dopo 
ja morte di Claudio fu di nuovo gittata 
í u o r i , ficcome narra il medeí imo T á c i t o : 
t Q.uinUiiano QÍÍcrva, che d í a non fuffiíle-

va al fuo tempo. T a n t ' é lungi che V ufe 
di un linguaggio fia foggetto né men ai 
padroni del mondo. 

Aggiugner fi pub, che lapronunzia delP 
F é quafi l'ifteífa che quella del V j come 
apparira manifefio , fe fí porra ment'1 alia 
maniera di pronunziare le parole feguenti, 
Favore , V a n i t a , Fe l ic i ta , V i z i o , Fomen
to , V o g a , &c. I Francefi particolarraente, 
nel prendere voci da aítre lingue, d' ordi
nario voltano la finale v in f , come cheti / 
da cattiuo ; neu/ da noL'Us; nc / da nsLv\s. 

Negli uítimi Scrittori Romani troviamo 
il Latino F ed il Greco , ph fpeííe voi-
te cor.fufi ; come in Falanx , per Phalanx, 
Filofophia , per Philofophia , ¡kc. I I quale 
abufo tut íavia ritienfi da molti Scrittori 
Francefi , che fenvono Filofophie, Fi l ippe, 
Epifane, &c. ed anche qualche volta dagl* 
Inglefi , come in Fantafy, F i l t r e , &c. 

F , nella Legge e lv i íe . Due ff c o n g í u n -
te aífienne, figniñeanoje Pandette: V e á i n c 
la ragione fotto T articolo PANDETTA. 

F , o F A , nella Mufica T. di nota la chía-
ve del Baífo ; effendo poíla su la q.uarta r i -
ga vers 'a l l ' ín su . Vedi BASSO, e CHIAVE» 

Per verita , il carattere od il fegno , coa 
cui le chiavi / , e c fono dinotate , non % 
raífomigliano punto a cotelie leítere . , II 
Sig. Malco ím penfa che farebbe egualmca-
te bene, fe ufaíTimo le leítere fietTe , ma 
il coftume ha d'attra guifa prevalfo. 

L'ordinario carattere d e l F , o della chia-
ve del Baífo é ) . : , che Keplero fi sforza di 
dedurre, per corruzione ,, dalla fieífa lette
ra F . Vedi CARATTERE.. 

F , ne' noftri coflumi antichi , era uno 
ñ i g m a , ©d una marca impreífa. 

Colui che n u l i z j o í a m e n t e ferira o coi-
pira qualche peifona can arme, nella Chie-
fa , o ael fuo rkinto , o sfodrera. qualch' 
arme ivi proprio , affine di colpire avera, 
una delle fue orecehic recife ) e fe non ha 
orecehie f íara marcato su la guancia con 
un ferro caldo 9 avente la lettera F , ac-
ciocchc fía eonofciuto e tenuto per un iSf-
fofo, cd attacca eontefe. 

F , neüe preícnzioni mediche , fia per 
fiat \ fi faccia : come F . S. A . dinota l'iftef-
fo che, fiat fscundum artem . 

F , tra quelli che ci danno' il valor nu
mérale delle lettere , fignifica 40. g lu í l s 
miel verfo j, 
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Sexta quaterdensí gsth qu¿ dlflat ah 

E quando una ftnfcetta vx fi aggiugne-
va íopra la cieña F J figniñeava 40 mila 

F A é una delle note di Mbltóa i ed é 
la qua'rta , andando in su neli' ordine del 
pammut, ut , re , mi fa . Vedi NOTA. 

F A B B R I C A , un ed i í i z io , o luogo erec
to con 1'arte, di pietra, o di legna/nt^, per 
metrerfi a coperto dell' inclcmenza de'tcm-
pi e dell'aria, o per ficurexia , o per ma-
gntficenza, o per divozione. 

FABBRICA Regalare, é queüa il cui pia
no é quadrato, i fuoi lati opponi, eguali, 
e le parti dsfpofte con í i m m e t r i a . 

FABBRICA Irrcpolars, é, quella , al contra
r i o , il cui piano non é contenuto dentro 
linee eguali o parallele, o per la natura del 
fito, o per I' artifizio del jabhricatore ; e le 
cui parti non hanno alcuna giurta relazio-
ne f u ñ a coli 'al íra nell'elevazione . 

FABBRICA Jfolata , é qutlla che non 
s' attiene, ned é congiunía , o contigua ad 
alcun' altra ; ma é attorniata da iba de , o 
da qualche piazza aperta, o fimili j come 
la Chisfa di San Paolo in Londra , il M o 
numento, &c. 

U n a FABBRICA dicefi Serrata , olmpegna-
t a , quando v e n e (o ti o dell' altre attorno, 
e non ha fronté , o facciata verfo la Ara
d a , od una piazza pubblica; né alcuna co-
snunicazione col di fuori , fe non fe per un 
paííaggio di d i e í r o . 

U n a FABBRICA fepolta, o Sprofondata e 
Baffa , é quella la cui área é di fotto alia 
Arada v ic ina , o di fotto alia Corte , o al 
Giardino , &c. ed i cui piu baffi coríi di 
pietre fono appiattati , od afeofi. 

Felibien confidera tre fpezie di Fabbrichc 
nell' Architettura , cioé Fahbrkhe facre ; co
me i Templi , ed i bofehetti ( luci ) degli 
ant ichi; e le Chiefe e le Cappelle n o ñ r e . 
Vedi TEMPIO , &c. Fabbrichepubbliche, co
me Bafiliche, o Sale e Cort i della Ragio-
n s , o di G i u ü i z i a , T o m b e , T e a t r i , A n i -
fiteatri, archi trionfali, porte , ponti , ac-
quedotti, &c. Fabbriche domefiiche , o prí
vate, come palazzi , e cale. Ciafcurva dei-
le quáli vedi fotto i fuoi Articoli , BASI
FICA , CHÍESA, AMFITEATRO , &c. 

FABBRICA, O piuttofto FABBRICARE , fi 
F e n . e anco per l' arte di coftruire , od 
miare un Edifizio, — N t l qual fenfo , ne 
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comprende cosí bene le fpefe , come i' in* 
vcn2Íone e i'efecuzione del difegno . Vedi 
ARCHITETTURA . 

Nel Fabbricare ü hanno in mira princi
palmente tre cofe, cioé , cómodo , faldez-
z a , c delizia . -— Per confeguire queíl i tre 
fini, ArrigoWotton confldera Tintero fog-
getto fotto due capi , cioé la fnuazions, ed 
il lavoro, o la ftruttura. 

Quanto alia fituazione d' una FABBRICA T 
0 é da confiderarfi quella di tutto l'edifi-
c i o , o quella delle fue parti. •—Quanto ai 
primo, debbefi aver riguardo alia qualita , 
alia temperatura , cd alia falubrita dell' a-
ria ; al cómodo delTacqua, dellelegna, del 
carriaggio &c. ed alia amenita e bellezza 
del profpetto o della veduta . 

Quanto al fecondo, le esmere principal! , 
1 gabinetti , le librarle, &c. debbono eífe-
re porte verfo il Levante, gli ufizj o le ftanze 
baí fe , che ríchieggono calore, come le cu-
cine, , i dirtiilatorj , le cafe od officine d i 
braííar la cervogia, &c. al mezzodi : quel-
le che richiedono un' aria frefea, come le 
cantine, le difpenfe, i grana) &c. al N o r d ; 
come puré le gallerie per pitture , i mufei , 
&c. che ricercano un lume í U b i l e . — E g ü 
aggiugne , che gli antichi Greci ed i R o 
m á n ! , generalmente fituavano la fronte o 
facciata delle loro cqfc verfo al mezzodi : 
ma che i modero i Italiani variano da que
da regola. — Per ve rita , in queíV afFare , 
fi dee aver fempre riguardo al paefe ; ciafcti
no eí íendo obbl igaío a provedere , e pre
muní rfi contro le incoraodita rifpettive del
le regioni in cui fabbrica : di maniera che 
un'anticamera, od u i a (lanza da conver-
fazione, buona per qualche C i í t a di Eg i t to , 
farebbe una buona cantina in Inghilterra . 
— Fiffata e determinara la fituazione, la co
fa c h ' é da confiderarfi in appreífo, fi é 

V opera o la jhutturu della FABBRICA ; 
fotto cui vewgono prima le parti principali, 
poi le accefforie, o gli ornamenti . — Alie 
principali , appartengono in prima i mate-
r i a l i ; pofeia la forma, o la difpofizione . 

i" material i una FABBRICA, fono o pie
tra , come marrao, pietra v i v a , mattoni o 
pietre cotte per le rauraglie, &c .ovvcr le-
gname, come abete, cipreffo , cedro , per 
ü a n t i , pali e pilaftri, e per altri pezzi d» 
aizarfi diritti c in piedi ; r o veré per travi f 
per le correnti, e per commettere, e con-
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nettere . Ved i PIETRA , MATTONE, L E -
GN/ME, &C. 

Quamo alia forma r o Difpojlzione di una 
FABBRICAJ ella debb'effere o fewplice , a 
mif ia . Le forme feraplici fono o la ctr-
colare , o Vangolare' e le círcolari fono o 
complete, come giufte sfere j o deficientij 
come ovali 

L a forma circolare é comodiffima , della 
pih grande capacita, forte, durevole piü di 
tutee , ed aífai bella ; roa trovafi ch' ella h 
di tutte la piu cenfurabile ; perdefi molto 
fpazio nel piegamento e ne'fianchi de'mu-
r i , quando íi vien a dividerlo; oltre la cat-
tiva ílifpofizione del lumey eccetto, ^he dal 
centro del tetto : per quefte confiderazioni 
fi fu , che gli antichi ufarono la forma cir
colare fojamente ne5 templi e negü anfitca-
tri ,. dove non v'era bifogno di comparti-
¿lom.. •—-Le forme ovali hanno i ratdefimi 
meo mu d i , e manca no de5 comodi dtlla cir
colare , eífendo di minore capacita . Vedi 
PAÑ IHEON, ROTONDO , & c . 

Q ü a n t o alie figure angoiari, il Cav . A r r i -
go W o í t o n oflerva che gli edifizj non ama
no molti , né pochi angoli: il tnangolo , 
v-gr. é condannato piü di tutte le altre fi
gure angolari, perché manca di capacita e 
di fermezza ; come pur , perché é irrefol-
vibile in altra regoiar figura , nelle parti-
zioni interne, fe non fe nella fuá propria « — 
Quanto alie figure di cinque , di fe i , di 
fette , o piü angoli , fono piü a propofito per 
le fortificazioni, che per le jabbriche c i v i l i , 
V i é per verita un affai celebrato edifizio 
di Vignola , a Caprarola, il quale ha la 
forma d'un p e n t á g o n o ; ma i'architetto eb-
be da combatiere con terribili diñicolta , 
nel diíporre i l a m í , e falvare o rifparmia-
re i voti . T a l i fabbrlche adunque pajono 
piutíoQo fatte per curiofita, che per como-
do; e per quefta ragione, ognuno ha fiffato 
su i rettangoli, come figure di raezzo, tra 
i due eñremi . M a di nuovo, fi m a t e in 
controverfia, fe il rettangolo abbia da eífe-
re un giufto quadrato, od un bislungo . 11 
C a v . Artigo Wotton preferifee il fecondo , 
purché la lunghezza non ecceda la larghezza 
di piü d' un terzo. 

Delle figure mi fie, parte c írco lar i , e par
te angolari puoíTi g í u d i c a r e , dalle rególe del
le femplici; fo lamen te elleno hanno quefto 
particolar dif ; t io , che guaftano Tunlformi-
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ta V I n fatti Tuniformita e la varieta pa
jono eífere cofe oppoñe Tuna all' altra : 
m a A . Wotton o í í erva , che fi poífono con
cillare fra eífe ; e per darne un efempio , 
adduce la ftruttura del corpo umano , in 
cui s' incontrano ambedue. — E cib bafti 
in riguardo alia prima grande divifione , 
cioé all'intero o al tutto d'un edifizio^ 

Le P a r ú duna1 FABBRICA , da Battifia 
Alberti fono comprefe fotto cinque capi 5 
cioé il fandamento % i murir le aperture > Ja 
compartizione r ed i l coperto,-

Quanto al fondamento , per efaminarne* 
la fermezza, ordina Vitruvio che debbe fea-
varfi il terreno ; d'una folidita apparente 
non debbe alcuno fidarfi 5 fe tütta aífaíto
la térra penetrara fin al fondo non trovili 
foda : eglí per verita non limita quanto 
profondo fi debba fcavare ; Palladlo vuole 
che fi fcavi fino ad una feíia parte dell'al-
tezza dell' edifizio ; ed Artigo Wotton chia-
ma quefto, il fondamento naturale , su cui 
ha da fiare la bafe , od ¡1 primo lavoro e 
fondo per foítenere i muri , ch5 ei chiama 
\\ fondamento arttfiziale: quefio adunque ha 
da eífere il livello ; il fuo piü baíTo orlo,, 
c rifalto , o corfo di pietra folamente, bea 
unito e c e m é n t a l o con getto o calcefiruz-
zo , e quanto- fara piü largo, tanto faramí-1-
gli o re j almeno lo fia due volte altrettanto 
che il muro: finalmente, alcuni aggiungo-
no , che i materiali di fotto fi accomodmo 
e fi mettano in opera, come appunto fono 
crefeiuti neila cava; come fupponendoli di 
maggior forza nella lor pofizione naturale. 
De Lorme avvalora queíla regola y con of-
fervare che il romperfi, o il cederé d' una 
pietra in coteí la parte, fol la larghezza di 
una fchiena di coltello , pub fare una cre-
patura piü larga di mezzo piede nella fab
brica di fopra. •—• Quanto alia palificazio-
ne , o fare i fondamenti con pali , tanto 
commendata da Vitruvio y noi non diciamo 
niente ; queí lo richiedendofi foltanto ne' 
fondi, o terreni umidi , e pantanofi, o pa-
ludofí , i quali non fono mai da fceglierfi: 
né per avventura troveremo alcuni efempj 
di qucfla fpezie , dove non vi fia fiata ne-
ceí fua , che abbia cofiretto a farlo . Vedi 
FONDAMENTO, &c. 

Quanto ai m u r i , eglino fono o interi e 
continuati, o interrotti ; e le interruzioni 
fono o coionne > o pilafiri. — I muri in

te r í 
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terí o continuad , v e n § o n o diñit i t l in varíe 
suife ; da alcuni per riguardo alia quahta 
d e ' m ^ e m l i , fecondo che fono, o di pietra 
o di mattoni , &c. altn folamente confide-
rano la pofizione de'material i; corae quan-
do S mattone, o le pietre quadrefi fchiera-
no nelle loro lunghezze , coi latí e coilc tefte 
infierne , o colle punte congiunte , fimile 
ad un lavoro a rete , &c. Vedi MURARE, 

L e Leggt importanti sirca la fabbrica del-
le mura , íono che effe mura flieno pcrpen-
dicolari alia bafe , od al piano; i' angolo 
retto cífendo la cagione di tutta la ftabi-
l i ta: che i piii m a í í i c c i , e piu pefanti ma-
teriali fíeno i piíi bafifi} come piu atti a 
portare che ad efíer portati; che 1' opera fi 
diminuifca neüa groíTczza , fecondo che íi 
va alzando , si per alleggerimento del pefo, 
come per minore difpendio: che certi cor-
fi, o certe fponde di maggior forza che ' i 
rimanente , v i s' infrappongano, quafi tan-
te oíTa , per foñenere ed efimere la fabbrica 
dalla totale rov ina , fe mai le parti di fot-
to veni í fero a indebolirfi, e mancare : e fi
nalmente che gli angoli fíeno faldamente le-
gati; eflendo quefti, i nervi di tutta la fab
brica , e per lo pííi folendofi fortificare da-
gl' I ta l ian i , da ciafeuna parte de5 cantoni , 
anche negli edifizj di pietre cotte, con pie
tre quadrate; lo che aggiugne bellezza in
fierne e forza. Ved i MURO . 

Le intermiffioní o interruzioni , fíceome 
oífervammo di fopra, fono o colonne o pi-
Jafiri; delle quali ve ne fon cinque O r d i n í , 
cioé i l Tofcano, il Dórico, i! Jónico , il Co
rintio , ed i l Compofito; ciafeuno de' quali 
diftintamente viene coníiderato fotto il fuo 
capo rifpettivo, TOSCANO, DÓRICO , &c . 
V e d i puré COLONNA , PILASTRO , ORDI-
KE , &C. 

L e Colonne ed i Plladri fono bene fpef-
fo, e per la bellezza, e per la maefia, fór
mate a modo d' arco ; di che vedi la dot-
trina fotto 1'Articolo ARCO. 

Quanto alie aperture, elleno fono o por
te, o fineftre, o f e a l é , o c a m i n í , o condot-
ti per le fporcizie, &c. che vegganfi fotto 
1 loro c a p í , PORTA, FINESTRA, &c, — So-
lanacnte quanto al l 'ult imo, oífervar íi pub, 
ene l arte deve imitar la natura in cotefie 
ignobili trasmiffioni , e perb s'allontanino 
cana vi l ta , (dove manchi un'acqua corren-
tc ) nella parte la piü rimota, la piíi baíTa, 
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e la piíi mafficcia del fondamento; con fe-
crete ufeite, o sfoglii , che paffino e per-
vadano le muraglie , come cannoni , fin all* 
aria aperta ; cofa da tutti gP Italiani com-
mendata, per lo difearico de' í ioc iv i vapo-
r i . Vedi FOGNE , &c. 

Quanto alia compartizione , o d i í lr ibuzio . 
ne del piano in appartamtnti, & c . i l C a v . 
A . W o í t o n pianta quefti preliminarij c h c l ' 
architetto non fiííi o deterroini mai la fuá 
idea fopra un difegno in carta , per quan
to efattamente che fia meí íb in profpetti-
v a ; e molto meno fopra una mera pianta, 
fenza un modeilo , o tipo di tutta la Fab
br ica , e d'ogni parte di eífa in cartonc , 
o legno; che il fuo modeilo fia quanto piu. 
fi pub, fchietto e non ornato, perovviarea 
gl' inganni dell' occhio; e quanto quefio mo
deilo é piu grande, tanto é migliore . V e 
di PIANO, DlSEGNO , MODELLO , &C. 

Nella Compartizione fteífa v i fono due 
mire generali , c ioé la venu/h), o bellezza, 
e 1' util i th della d i í l r ibuz ione , per le í lanze 
di fervizio; e di udienza o da ricevere of-
piti &c . per quanto !a fuá capacita , e la 
natura del paeíe permette o dimanda . — 
L a venuQa confifte in una doppsa analogía 
o cornípondenza ; prima tra le partí ed i l 
tutto, onde una fabbrica grande dee averc 
grandi ripartimenti , ingreffi, porte , colon
n e , ed in fomma tutte le msmbra grandi; 
in fecondo luogo tra le parti ñ e í f e , riípet-
to alia lunghezza , larghezza, ed altezza . 
G l i antichi determinavano la lunghezza 
delle loro í l a n z e , che avean da c fie re bis-
lunghe, per il doppio della loro larghezza ; 
€ 1' altezza per la meta della larghezza e 
della lunghezza aggiunte afiieme . Quando 
la fianza avea da efier precifamente qua-
d r a , ne facean 1' altezza la raetk altrettan-
to piu della larghezza : dalle quai rególe i 
moderni s' avvifano per lo p¡ü di difpen-
farfi ; ora , quadrando la larghezza , e fa-
cendo la fuá diagonale , mifura dell'altezza , 
ed ora pií i . Quefia deviazione dalle rególe 
•degli antichi, é aferitta a M . Angelo . 

L a feconda confiderazione nel comparti
mento, fi é r utilita , od il cómodo ; che 
confifte nell'avere un fufiieiente numero di 
flanze di tutte le fpezie, colle loro adatta-
te c o m u n i c a z i o n í , e fenza confufione, o fiac-
catura. Q u i la principale difficoíca ftafii ne' 
lurai e nelle fcale: gli antichi erano Su que-
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fíi ilue capí alquanto l iberi , e vi potean fácil
mente ri ufe i ré , avendo generalmente due cor-
tili aperti con logge attorno , uno dalla parte 
delJ'abitazione delledonne, c l'alíro da quei-
ladegli uomini: cosí il ricevimento del lume 
nel corpo della Fabbrica era agevoie ; a che noi 
dobbiamo fupplire , o colla forma aperta dell' 
edificio, o con proporzionate e graziofeinter-
ruzioni , e vuoti , con far ele'íerrazzi in quell' 
appartamento o piano cke porrcbbe avere deii' 
c ícur i ta , o con finelire a modo di fpiragli, o 
d' altri lumi caduti, odal cielo, — Pergittar 
Je fcale , íi pub oflervare , che gl' Iraliam ípef-
fo diflribuifcono !a cucina, il fervizio per i l 
forno, la difpcnía , &c. i tto térra , imme-
diatc al di fopra del foedamento, e talora a 
livcllo col fuolo della cantina ; alzando la pri
ma falsía nella cafa quindici piedi o p i ü : lo 
che oitre 1'allontanare dalla villa ció che mo
leña e diíhuba , e guadagnare tanto fpaziodi 
fopra , sggiugne con elevar la facciata , mae-
íTaa! tutto. Per verita il Sig. Arrigo Wot-
ton eflerva , che in Inghilterra , la fuá natura-
le ofpitalita non permette che la difpenfa fia 
cosí fuori della viíla ; oitre che una cucina piü 
luminofa , ed una diflanza piü breve tra cíía , 
e la flanza da pranzare, r icercaní i , di quci 
che permetterebbe una tale compartizione . 

Nelia diüribuzione delle camcre da abita
re , egli é un error popolare ed antico, par-
ticolarmente tra gl' I ta l iani , compartirle in 
si fatta guifa, che quando le porte fono tut-
te aperte , íi poffa vedere per entro a tuna 
la cafa; fondati su 1' ambi'/ione di moürare 
ad uno íiraníere tutto il fornimento in un 
tratto: lo che fa un' intollerabile foggezio-
ne in tutte 1c camere , eccetto che 1' ulti
ma piü interna , dove non fi puo arrivare 
fe non per mezzo a tutte i 'altre, quando 
pur non íi facciano ic muragiie d'una grof-
fezza eílrcma per de' paffaggi o anditi fe-
creti ; né quefto ñeífo compenfa abbaíianza 
i l difeíto , fenza almeno tre porte in cia-
feuna camera ; cofa inefeufabile, falvoché nel-
ie regioni calde: oitre che ella non fa che 
indebolire la Fabbrica , e rende neccífario 
i l fare tanti camcroni comuni , quanti vi 
fono piani od appartamenti; lo che divora 
.iO grande fpazio, meglio impiegato in luo-
ghi di ritiro j e che parimenti non políono 
eiTere fe non ofetiri; come quelii che cor-
rotio per lo mezzo della cafa . 
. Nella comparrizionc 1' architet ío areia oc-
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cafione c bifogno di fare fpeííi r ig ir iecs tn» 
biamenti; per ii quaii la íua propsia faga^ 
c i t a , piu che le rególe , dovra c^nd^plo . 
COSÍ , bene fprífo egii dovra contraftare 
colla fcarfezza del terreno ; c condanjiare 
una camera per cómodo di tutte I'altre , 
come pur di afeondere una difpenfa fotto 
una feala , &c. ed altre volte , far le piü 
belle quellc che fono le piü in v i d a ; e la-
feiare i l reñe , come un pittcrc, nell'om* 
b r a , o neli'afccfo &c. 

Quanro ai coperto della Fabbrica \ quefio 
é 1'ultimo neli'efecuzione , ma il primo ncll' 
intenzione ; imperocché non fi fabbrica fe 
non per rretterfi al coperto. Nel coprire o 
fare i tetti agü edifizj, vi fon due eftremí 
da fchitarfi , ii foverchio pefo , o la troppa 
kggerezza: quello aggravera e prcmera la 
fabbrica di fono; e quefto porta íeco un di-
fagio me no apparente, ma inevitabile ; im
perocché il coperto non c foltanto una mera 
difefa, ma un legamente ed una concatena-
zione per tutto Tedifizio ; e vi fi richiede 
un pelo competente . M a per verita , de' 
due e ñ r e m i , quello del troppo ptfo é il peg-
giore . Dcefi por cura parimenti, che la pref-
Bone fia eguale da ogni «lato ; e Pailadio 
vorrcbbe, che tuna la mole del pefo non 
fi gittaífe fopra le muragiie efterne, mache 
i muri intcrm ne fofteneífero aitresi la lor 
parte. —- G l ' Italiani fono aííai curioíi e di-
ligenti nella proporzione e avvcnentezza dell* 
obbliquita o del declivio-del tetto; dividen
do tutta la larghezza in nove parti , due del
le quali fervono per 1' alrczza della piü alta 
cima o culmine dall'orlo inferiore del tetto ; 
ma in quefto punto, e' fi debbe aver nguar-
do alia qualita della rtgione ; imperocché , 
come infinua Palladlo , in que' climi che pon-
no temeré la caduca di molta n e v é , fi deb-
bono tenere p:ü inclinati i tetti , che altro-
ve . Vedi COPERTO , TETTO &C. 

E bafti fin q u i , per quello riguarda le par
ti principali od eífenziali d' una Fabbrica . — 
Quanto agü accef[orJ o agü ornamenti , íi 
pigliano dalla pittura e dalla feultura . Le 
tole principali da averfi jn mira , in pri
m a , fono, che niuna camera ne abbia trop
po, ficché cagionino ingombro, pienezza e 
fazieta; falvoché neile gallerie , nelle log-
gie , ne' corritoi , e fimiii; che i migliori 
pezzi fieno poli i dove vi fono piü pochi 
lumi : le camere con divcr.fe fineftre fono 
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nemiche al pittori , né fi pub vedere coa 
perfezione alcuna pittura , le non íe il lu-
íininata , come la natura, da un folo e fera-
püce lume: che nella dilpoOzicne s abbia 
riauardo alia pofitura o fituazione del pit-
tore neir operare, che e ia pm naturale per 
quella dello fpettatore ; e che i layen o i 
opere fieno accomodate aüe mtenziom de -
)a ñanza , ndla quaíc s impiegano . Vedi 
PITTURA . — Quanto alia feo!tura, oíTervi-
fí che non fia íroppo abbondante, in par-
tj cola re tra'primi adiíi o ne'profpetti di un 
edifizio, neí fuo ingreíTo &c. dove un or
namento Dórico é preferibiie di gran lun-
ga ad un Corintio: che le mechie, fecon-
tengono figure di pietra bianca , non fieno 
co'orite nella loro concavita di troppo ñe
ro o feuro , roa piuttoflo d1 una leggiera 
imbrunitura ; effendo la vi í la oíFcfa dalle 
fuggiíe o fcampi troppo improvifi da uno 
alT alero eí ircmo . L e fcolture düicate e fi
ne , han V avaníaggio della vicinanza, e le 
piü dure o greggie dalla difianza; nelcol-
locare le figure in alto , fía bene reclinar
le un poco innanzi ; perché il raggio vi-
foale eüe íb fino alia teña della figura , é 
piü lungo che qutllo che giugne ai fuo i 
piedi , lo che necdTariamcnte dee far ap-
parire quella parte piíi lontana ; si che per 
ridurla ad un' cfatta pofitura , la fi dee ta
re un poco abbaííaía inan/.i . Nulladimeno 
U Sig. le C k - r c , non approva tale refupi-
nazione , ma vuele ogni parte nella fuá 
giufia perpendicolars . - Vedi SCOLTURA , e 
STATU A, . 

In quanto alia pietra ed alio fin eco , 
che s' irapiegano nelle Fabby'tchs, hanno a 
principio la freíchezza e la bianchezza , e 
d' ordinario fi fuppone che vengan difcolo-
raíe dali 'aria, d í i l i 'umidi ta , dal fumo &c. 
M a di ció ia vera cagione fi h , che cli-
ventan coperte d' una minuta fpezie di 
piante, che alterano il lor colore . Certe 
erbicciuole giallicie , o di un verdiccio 
feuro ( chiamate lichenes ) che d' ordinario 
crefeono su le corteccie delie piante , cre-
feono pur fulle pietre , ful getto , ful lo 
lunaito, ed anche fopra le piane'le , o gli 
*mk\ t \ de' tetti, e delie cafe , p repagan-
do11 P£r via di p-icciole leggieriffime fe-
menze chfpsrfe dal vento, dalla pioggia, 
6cc. 11 mighor pr£fcrvativo a noi noto 
e un carbone di calcina . 

Tomo IV. 
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Per gtudicare di una FABBRICA. , il Sfg. 

Arrigo Wotton dale rególe feguenti . - — C h e 
prima á'\ determinarfi ad alcun giudizio , 
fíamo informati deil'eta di cffa : perocché , 
fe ella fi trova decaduta e gua íhta in modo 
ta le , che i danni eccedano la proporzione 
del tempe, conchiuder fi pub, fenza ulte
rior ricerca, o che ia fituazione é cat t íva 
e male intefa, od i materia!i ed il lavoro 
troppo leggieri. -— Se trovafi , ch' eíla reg-
ge a (Ta i bene, pegli anni che ha , torniamo 
addietro; e lafciando gli ornamenti e le co
lé che ferifeono prima 1' occhio , a t í end iamo 
ai membn piu e í í enz ia l i ; fin' a tanto ch 
poíf iamo formare una conclufione , che e 
opera é c ó m o d a , falda, e vaga, o deliziop 
fa; le tre condizioni d' una buena fabbrica «, 
gia fopra toccate , e ammefle da tutti gli 
A aten . —Queita , il nuftro Autore ñiraa1 
la via piu ragionatá di giudicarne . 

Vafari ne propone un' altra j c i o é , di fa-
re un' efame di feoría fopra 1' intero edifizio , 
paragonandoio alia ílruttura di un uomo ben 
faite: come, oífervate fe i muri fian dirit-
ti fopra un piede, una bafe e un fondamen-
to netto e diftinto ; fe la Fabbrica fia d' una 
bella fiatura ; fe , a proporzione della lar-
ghezza, ella appaia ben crefeiuta , e gran
de; fe il principale ingreílo fía su la linea 
media della fronte o faccia , come lo fon le 
noííre bocche ; le finefire , come i nofiri 
occh i , diípofie in egual numero e di í ianza 
dali' una e da 11' altra parte ; gli ufizj , ed 
al tic fianze d'ufo ¡gnobi l e , didribuiti con 
vantaggio; con uíil ita , e cómodo , come 
le vene &c. 

Vitruvio dk un terzo método di giudica-
rc , raccogliendo tutta l'arte fotto quefii 
fei capi: 1' ordinazione, cioé i l modello , e 
come la gradazione, o fcala dell'opera ; ia 
difpofizione, c ioé la giuíta efpreffione del pri
mo fuo difegno, ( le quaiduecofe, il Sig. 
A . Wotton fiirna che fi potean tralafciare, 
come appartcnenti piü tofio all' artefice , che 
al eenfore : ) i' eurytbmia, cioé la grata e 
giufta armonía tra la lunghezza , la larghez-
za e 1'altezza delie varié fianze , &c. la fim-
metria, o 1' accordo tra le partí e d i l t u t t o ; 
il decoro ( decor ) , cioé la debita relazione tra 
Tedifizio e 1'abitatore, donde Palladlo con-
clude, che 1'ingreíTo principale non debb* 
effere mai i imitaío da alcun' altra regola , 
falvoché della dignita, e della raaguificenza 
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«íel Padrone : c finalmente, la dljlribuzio-
» e , c ioé 1'utile fpartimcnto e pofizione del-
1c diverfe ñ a n z e , da fervizio, da ricevimer»-
t o , e da piacere. — P e r quefli quattro ulti-
m i capi devefi ognor difeorrere 5 avanti che 
un uomo fi determini ad alcuna cenfura: c 
quefti foli , oíferva il C a v . Arrigo Wotton , 
bañare per condannar qualunque edifizio 
fondatamente, o per approvarlo cd aíTolver-
l o . Vedi EURYTHMIA , SIMETRÍA , &c. 

I I D r . Fuller ci da due o tre buoni aforis-
rni nel fnbbricare, come I o . L e flanze co-
muni non fienodiüanti, od appartate, né le 
Oanzeappartatc , comuni: cioé le í h n z e co
mún i non debbon c fíe re fegrete o rit irate, 
v. gr. la faia, le gallerie , le loggie , od i 
corritoi; &c . che han da e fíe re apene epa-
tenti ; e le camere all' incontro han da eí íe-
re ritirate e men patenti: — 2 ° . U n a cafa é 
da farfi piu tofto troppo picciola per un gior-
n p , che troppo grande per un anno: e pe
r a le cafe s' hanno da proporzionare ai bi-
fogni ordinarj, e non agli ñraordinarj. 
3o. Le cafe di campagna debbono e í í c r e ñ a -
b i l i , raaíTiccie, ed atte a flare e fuffiftere 
da s é ; non come le Fabbriche delle citta , 
foftenute, e coperte per ogni lato dalle cafe 
v ic ino . — 4 o . Non día la facciata in fuli' 
ecchio d' uno íiraniero , di traverfo , o a 
fghembo ; ma lo incontri a dirittura , nel 
fuo ingreíTo. *— 50. G l i ufizj , o le flanze 
di fervizio, í icno a debita diftanza dall' abí
tate ; quelle che con cffo fann' una fola fi* 
gura continuata, fono troppo familiari. 

II m é t o d o di fabbricare, nella Barbaria e 
nel Levante , pare che sbbia continuato 
fempre 1' iñcflTo fin da piu rimoti fecoli , 
fenzaalterazione , o miglioramento. Shave^ 
y*aM* i in Inglefe p. 273. 

Teñe i o fon di per /^FABBRICA ( ne l i ' In
glefe Fabrick lands) fono terre o fondi da-
ti ed aíTegnati per lo mantenimento , per 
lo riflero , o rifabbricazione delle Catte-
drali , o d'al tre Chicfe ; mentovate nell' 
atto d'oblivione, 12 Car. I I . cap. 8. V e 
di CHIESA , GLEBA &C. 

N e l lempo antico , quaíi ognuno dava 
col fuo í e ü a m e n t o piu o meno per la Fab-
hrica della C a í t e d r a l e , o dclla Parrocchia-
le dove egli v i v e v a . Vedi INTESTATO . 

F A B B R O C/7 mefiiere o í arte del) é quel-
lo di batiere s o martellare i l ferro fopra ua 
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í n c u d i n e , dopo d' averio roventato , o ín-
fuocato nella fucina; affine di eñcnderlo in 
varié forme, c farne diverfi lavori . V e 
di FERRO. 

I I Ferro fi batte dal fabbro , In due gui-
fe : o colla forza della mano; nel che s1 im-
piegano d'ordinario piu perfone, una delle 
quali rivolta il ferro, e parimenti martella , 
e 1' altre folamente martel iano. — Ovvcro 
colla forza di un mulino di acqua, che fol-
leva , e melte in azione diverfi groffi mar-
tc l l i , al di la della forza umana, fotto i 
di cui colpi prefentano i Fabbr 't grandi raaz-
z e , o pezzi di ferro, che fono fodenuti per 
un capo dalle incudini , e per 1'altro daca-
teñe di ferro attaccate al cielo della fucina. 

QueíF ultima maniera di cui fi ferve i l 
fabbro per battere il ferro , ha luego ne' 
lavori di gran mole , come dell' ancore per 
le navi &c. che foglion peía re diverfe mi-
la libre . Vedi ANCORA . 

Quanto alie opere piu legglere, un uomo 
folo bafta per tenere, fcaldare , c girare 
con una mano , mentre colpi ice colT altra . 

Ciafcun fine od ufo, per cui Topera é dc-
flinaía, ricerca il fuo proprio calore . — Se 
il ferro é troppo freddo, non fentira il pefo 
del martcllo , ficcome i fabbri s' efprimono 
( c i o é non fi eflendera, o non cederá; ) e 
fe fia troppo caldo , fi romperá , o fendera 
fotto il martello. Vedi MARTELLARE. 

I diverfi gradi di calore, che danno i 
fabbri al loro ferro, fono 10. un infuoca-
mento roíTo di fangue. 20. un calore di fiam-
raa bianchiccia . 30. un infuocamento che 
fa fcintillare nel batterfi del ferro caldo . 

F A B I I , nell' antichita , una parte de* 
Luperci , . Vedi LUPERCI , e LUPERCA-

• LI A . 
Cotefii Sacerdoti erano compofH di due 

Col l eg j , uno de'quali era chiamato i Fa-
b i i , ed il fecondo i Quint iü i , dai l o r o capi 
rifpettivi . — I Fabii c r a n o per Komolo , ed 
i Qu in t iü i per Remo . Vedi QUINTILII . 

F A C E T T A , una picciola faccia , od 
un lato d' un corpo , tagliato in un gran 
numero d' angoli . 

I vetri o fpecchi che moltiplicano fono 
tagliati a faccette . I diamanti fono puré 
faccettati, o tagliati a faccette, o tavole . 
Vedi DIAMANTE. 

F A C C I A j la fuperfizie, od il primo la
to 
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to che un corpo prefenta ali' occhio. V e 
di SUPERFIZIE. . . . 

Diciamo la Faccia della térra , dc!Ie ac-
que, &c. I Polyhedri humo diverfe jaece. 
Vedi POLYHEDRO . 

U n dado, od un Cubo , ha fei facce . 
Vedi CUBO . 

FACCIA , fi prende particolarmente per 
i l volto d' un a n í m a l e , e íbpra tutto dell* 
uomo; Tendo !a fola parte del corpo, che 
ordinariamente appare ali 'occhio. 

I Latini la chiamano faeier, vultus, os\ 
gcc. I n alíri animaii ella é talor chiama-
t a , ' r o í l r o , becco ; talor mufo, grugno &c . 
Vedi ROSTRO, &C. 

L a grande varieta, oíTervabile nelle F ^ f -
§e e nelle voci umane, come puré nel ca-
rattere o fcrittura , porge un beU'argomen-
to dclla Provvidcnza . Vedi VOCE . 

L a Faccia umana é chiamata l ' immagi-
ne del l 'anima, come eflendo la fede degii 
organi principali del feníb '* cd il luego , 
dove le idee, le paflioni, o movimenti dell' 
anima principalmente fi lafeian vedere . 
L 'orgogl io , e il disdegno moftranfi nelle 
ciglia , la modeíHa fpicca su le guancie , 
Ja maeí ia nella fronte, & c . 1*% Faccia mo-
fíra il f e í fo . T e t a , il temperamento, la ía-
nit^, o la malattia, &c. 

L a Faccia confiderata , come indicante 
delle p a í l i o n i , degü abiti , &e. delia per-
fon a , fa il fogetto della Fifionoraia . V e 
di FISIONOMÍA, e METOPOSCOPIA . 

G l i Anatomici comunementc dividono la 
Faccia in due p a r t í , la fuperiore, e 1' in -
feriore: L a fuperiore é la fronte ; 1' infe
riere inchiude gli ecchi , il nafo , l'orec-
ch ie , la bocea , cd il m e n t ó . Vedi cia-
ícuna parte deferitta fotto il fuo rifpettivo 
articolo, OCCHIO, NASO, BOCCA , & c . 

FACCIA, o FACCI ATA , s' ufa talor per 
la fronte, od ¡1 profpetto d' un edifizio ; 
« f i a quel lato, su cui v ' é Tingreífo prin
cipíale : come anco per quel lato che 1'edi
ficio prefenta ad una Arada ; ad un giar-
dmo, ad un cortile , &c . e qualche vol-
ta , per qualunque lato oppoño all'occhio . 
Vedi FRONTE . 

FACCIA, O FASCIA , nell' Architct tura, 
ojnota un membro piatto, o fchiacciato , 
^ ¡ i Urna l a r S ^ « w confiderabile e fol picciolo fporto. 

F A C I I 
T a l i fono le bande o fafce d' un archi-

trave, d' un gocciolatojo , &c. V e d i FA
SCIA . 

FACCIA una pietra, é la fuperfizie, o 
la parte piaña che ha da ílare nel dinan-
z i , o in fronte dell' opera. — La Faccia 
fi conofee f á c i l m e n t e , quando la pietra é 
polita ed eguagliata, eífendo fempre oppo-
fía alia fchiena ; e la fchiena cí íendo roz-
za ed ineguale, come ella vien dalla cava . 

I tagliapietra generalmente fcelgono uno 
di quefli lati per la faccia , c ioé quello , 
che quando la pietra era nella cava , fla
va perpendicolare all 'orizonte; e per con-
feguenza il filo dove íi fpezza , e non do-
ve fi fende la pietra. Vedi PIETRA. 

FACCE íT un Baflione , fono i due lati 
anteriori , che prendono o cominciano da* 
fianchi, e vanno fin alia punta del baflio
ne , dove s'unifeono. 

Quefli fono d' ordinario i primi a' quall 
íi fan fottomine , a cagion ch'eglino s'avan-
zano fuori piü del reflo, e fono meno fian-
cheggiati, e pero i piíl deboli. S o n ó rap-
prefentati dalle linee B C , ed S C , Tav. 
Fortif. fig. i . 

FACCIA d 'unaPiazza , dinota 1' intervai-
lo tra le punte di due baftioni v i c i n i , che 
contiene la cortina , i due fianchi , e le 
due facce de' baflioni , che guardanfi reci
procamente . 

Chiamafi con altro nome Tanaglia del
la piazza . Vedi TANAGLIA. 

FACCIA prolungata , nella Fortificazione 
é quella parte della linea di diftfa rafea-
te , che é tra Tangolo della fpalla di ua 
baflione, e la cortina: ovvero la Jim d* 
una diftfa rafente , diminuita della faccia 
del baflione. 

FACCIA , nell'Aflrologia,' fi ufa per dí-
notare la terza parte d' un fegno. O g n i 
fegno fupponefi divifo ¡n tre facce : I die-
ci primi gradi compongono la prima fac~ 
da', i dieci feguenti la fecondaj e gli ui-
timi dieci la terza. Venere é nella terza 
Fascia di T a u r o , cioé ncgli ultimi dieci 
gradi di queflo fegno. Vedi SEGNO. 

F A C C I A T A . Vedi FRONTISPIZIO I 
FRONTE, FACCIA e PORTA. 

F A C I E S Hippocratica , nella Medicina, I 
quella f in cui le narici fono acute, gli occhi 
ifcavati , le tempie abbaífate, le cime dell 

B z «rec-
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©recchie contratte, la fronte fccca e corru-
gata, ed il color pallido, o livido . 

L a Jactes Hippocratica s' oflerva principal? 
mente vertb il periodo o fine dell'eftifi, od 
altre eonfuniaxioni . T i e n í i per un ficuro 
prognoftico della morte. Vedi FTISI . 

F A C O L T A ' , un potere, od un' attitu-
dine , d' eíeguire un' azione . Vedi PO
TENZA . 

I I termine é moho in ufo appreflb gli 
antichi Fiiofofi, e tuttavia íi ritiene nel-
le fcuole , per íplegare le azioni de' cor-
pi naturali. 

Cosí per render ragione delT atto della 
digcÜione , fi fuppone una facolth d igeí l iva 
neiio ñ o m a c o ; per iCpiegare il moto, vien' 
immaginata una Facolta motiva ne1 nerv i , 
&c. lo che non é altro , fe non foftituii 
re un neme d' un fenómeno ignoto , per 
un altro. 

Tuttavolta queíT ufo d' attribuire effetti 
alie lor rifpettive virtudi , o Facoltadi, ha 
luogo in diverfe cofe, delle quali lanortra 
Filofofia non ci ha per anche fomminiftra-
la una. miglior contezza . C o s í , dieono i 
noí lr i Scrittori di Medicina , la fenna ed 
i l rabárbaro hanno una Facolta purgativa ; 
i betberi una Facoltct aftringente , &c. la 
qual eíprcíílone fi riduce a queda, che la 
fenna purga , e i berberí l é g a n o . L e Fa
coltadi umane fi dividono in quelle delí 
anima , ed in quelle del carpo. 

L e FACOLTADI O potenze del'L'anima , 
fono ordinariamente fiimate due , cioé quel-
la dell'Intelletto , e quella della Volonta . 
Vedi POTENZE. Vedi pur INTELLETTO, e 
VOLONTA1. 

L e FACOLTADI del carpo fono per ordi-
inario d i ñ u n e , in riguardo alie diverfe furs-
l i o n í in vegetttiva, ed anímale. 

Sotto la Facolta animáis fi comprendono 
quelle che nguardan il fenío ed i! moto .— 
S o í t o la vegetativa comprenden fi diveríe 
fubalterne facoltadi, dalle quali s' cífetrua
no la nutrizione e la generazione. L a ve
getativa pero é fuddivifa di nuovo in nu
t r i t iva e generativa.^ e la nutritiva di nuo
vo in naturak e vitale. Alia prima appar-
tengono le funzioni del baíío ventre , con-
eernenti la preparazione del cibo ; alia fe-
conda, le azioni del cuore, e de'polmonr, 
dove principalmente é iníereffata la vita., 
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Altr i fuddividono la facolta vegetativa , 

in attrattiva , retentiva , concottrice , ed 
efpulftva 
• Le facoltadi animal i e í íeodo quelle, col-
le quali un anímale percepiíce e fi move, 
vengono a dividerfi in fenfitiva ,? e locomo
t i v a . Vedi ANÍMALE, VEGETATIVO, VÍ
T A L E , NATÚRALE , &c . Vedi puré FUN
ZIONI . 

FACOLTA1, applicafi p u r é , nelle Scuole, 
alie diverfe parti , o membri d 'uaa univer-
fita, divi íe íecondo le art i , o ie feienze , 
ivi infegnate, o profeífate. 

V i fono quattro Facolth nciia maggior 
parte delle Univerfitadi : Queila dell'Arti , 
che inchiude le belie lettere, e la Filofo
fia, ed é la piu ant ica , e la piíi ampia : 
L a íceonda é quella della T e o l o g í a : L a 
terza, ta Medicina: c la quarta , la G i u -
rifprudenza, o l e L e g g i , Vedi ciafeuna íbt-
to il fu o proprio a r t í c e l o , TEOLOGÍA tke. 
Vedi anco UNIVERSITA1 . 

I gradi neile diveríe facoltadi, nelle no-
ftre Univerfita fono, que i di Baccelliere , 
di Maeftro, e di Dottore . Vedi GRADO , 
Vedi puré BACCELLIERE , MAESTRO , e 
DOTTORE . 

L a FACOLTA' fi prende fpeífo afibiuta-
mente, e per via d'eccelleaza, per quella 
che principalmente fi ítudia e s' iníegna in 
quel luogo 

Cosí la Facolth di Londra , e di Mon-
pellier, é la Medicina : quella di Parigi , 
la Teo log ía r quella d'Ofitans , la Le^ge , 
&c. Vedi COLLEGIO ¿¡V Medid. i SORBO-
NA , &c. 

FACOLTA , nella L e s g e , dlnota un pri
vilegio od uno fpeyial potere, accordato 
ad un uoma per favore, per indulgcnza , 
e per difpeniazione, di íar c ib , che rego-
larmente , e per icgge ci non pub fare : 
come di manglar carne ne' giorol proibiti ; 
di mantarfi í tnza le Ande &c. j 

La corte delle FACOLTA' appartiene all' 
Arcivefcuvo di Canterburi , ed il íuo ufi-
ziale é chiamato Magiflcr ad Facultates, . 

. I I fuo potere é di daré d i ípen íe , per raa-
ritarfi , per mangiar carne ne' di proibiti 9 
al figliuolo di fuccedere al padre nel íuo 
benefizio, ad uno di avere due o piü be.-
nefizj incompatibUi, &c. Vedi DÍSPENSA,-
ZIONE ^ 

L ' uH-
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L'ufixio , o la Camera , dove fi fpedi-

fcono ra|¡ Difpenfe, é anco chiamata the 

D e Í A C T O , vedi 1 Articolo D E FA-
CTO . 

F A C T O R E S , nell' Ari tmét ica . Vedi 
FATTORI , ,„ » . • \ -i 

F A C T U M , nell Aritmética , e il pro-
dotco di due quantitadi moltiplicate 1'una 
per l 'al ira . Vedi PRODOTTO , e FATTORI. 

F A C U L A * , nell'Allronoaila , un nome 
dato da Scheinero, e da altri dopo l u i , a 
eerte macchie nel difco del Sale , le quali 
appajon piü vive e piü lueide che U reíio 
del corpo. Vedi SOLÉ. 
1. * La parola e pura Lat ina; cioe un di

minutivo di F a x , fiaccolá ; ,e fi fuppo-
ne che qut fi applichi , perche cotejie 
macchie lueide del Solé appajmo , ed a 
vicenda fi ddeguano . 

L e facuLc , o lucide macchie, «otabil-
mente differifcono dalle raactíííe , o mac
chie feure, e neüa luce e nel colore, e nel-
la figura, e neüa i m ^ n í u d m e , e neliadu-
razione. Vedi IVKCULS. 

Hevelio ci a i í i cu ía , che de! 1^34* ai 20 
di Luglio egii oírervb una Fácula cheoecu- ; 
pava una terza parte del dr.unetra del Sote. 

E dille offervazioni de! trif ieliaio Heve-
l io , appariamo , che le niactiix ípeílo fi cam-
biano in Faculx ; le Fácula in macula di ra
r o , fe pur m a i . Alcun! Autor i foftengono 
eziandio, che tutte le maculse degenerano 
in Faculx prima che fpa r i f eano afFatto . 

Huygens tuttavolta dichiara ch' egli non 
fu mai capace di feoprire alcuna di quefre 
Faculx ; ancorché le macula g!i fi abbat-
íeííero ail'occhio fpeffuTime volte . Tutto 
11 fonda mentó ch' ei potca vedere , che av-
valoraífe ia nozione del le Faculx, era, che 
nelle oí cure e fofehe nebulfe che fpeí íocir-
condano le macchie falari, fi difeerne alie 
voke alcuni piccioli punti, o í c i n t i l l e , piu 
lucide che '1 rimanente. 

Tuttavolta , dopo Kirchero , e Scheinero , 
hanno generalmente gü Autorí rapprefenta-
to il corpo del Solé pieno di macchie focofe 
lucide, ie quali , da lor fi concepifcc che 
fieno una ípezie di vulcani nel corpo del So
lé . M a ü g e n i o , ed altri degli ultimi e mi-
gliori oiTervatori, trovando, che perfct i í í i -
mi telefeopj non difeoprono niente di cofa 
í imlle 3 s' accordano a rigettars i fenomsni 

F A G 15 
delle Faculx. N'attribuifeono quefti Autori 
la cagione alia trémula agitazion de' vapo-
ri vicíni alia noflra térra; gli fleíTi , che 
qualchc volta fann' apparire una piccola 
ineguagüanza nella circonferenza del difco 
del Soie, quando é veduto per un telefco-
pio. Rigorofamente adunque , \e Faculx non 
fono eructazioni di fuoco e di fiamena , 
nía rifrazioni de' raggi del Solé nelle efa-
lazioni piii rare , che condenfandoíi nella 
vicinanza di cotefta ombra , par che mo-
ürino una luce maggiore che quella del 
S o l é . Vedi MACCHIA, &C. 

F i E C U L A , o FÉCULA. Vedi T Articolo 
FÉCULA . 

F A G G O T * , o FAGOT, nella Fortifica-
zione. Vedi FASCINA. 

* Menagio deriva la parola dal Latino h -
cottus, formara dal Greco tpaxo? . N i -
cod la tira da fifeieulus , fafcetto . Da 
Cange dal baffo Latino fagatum, e fa-
gotum . 

FAGGOT, ne' tempi del Gattolicismo in 
Inghiíterra era una marca , od un contra-
fegno, il quale portavafi fopra la manica 
deila vefte di fopra, da coloro che aveva-
no abjurata 1' Erefia ; affumendofi , dopo 
che la pe río na avea portato un Faggot » 
( u n a fafe ina) , per modo di penitenza, a 
qualche deftinato luogo di folennita. — I I 
1 ai ciare queilo contrafegno, fpeífo interpre
ta valí per un' apoitafia. 

FAGGOTS, tra la gente militare , fono 
perfone inutili , che non ricevono regolas 
paga, né fanno alcun regolare u ñ z i o ; raa 
nel bifogno fono p<4gati per comparire ia 
una raífegna , affin di empire ie compa-
gme, nafeondere le lor veré deficienze, ed 
ingannare, o fraudare il Re di tanta paga. 

F A G O N A , nell' A n a t o m í a , una g lán
dula conglomerata, detta aitresl thymus. 
Vedi THYMUS. 

F A K I R , o FAQUIR, una fpezie di Der-
v i s , o di Religiofo Maomettano, che viag-
gia per il paefe, e vive di limofine, 

* La parola Fakar e Arábica , e fignifi-
ca un povero, od una perfona bifognofa. 
J? formata dalla parola , fakara > 
effere nel bifogno. 

D ' Herbelot prende Fakir e Dervis per 
1'iftefía cofa. I T u r c h i ed i PerOani ufano 
il nome Dervis per ogni povera perfona , 
o che fia tale per neceí lha r o che lo fia pee 
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dezione: e gli Arabi appücano nel mede-
í imo í'cnfo la parola Fak i r . Donde , in al-
cuni piefi M a o m e í t a n i , i Rcligiofi fono 
chiamati Dervtfi j ed in altrí , particoiar-
mente per li Statl del Gran M o g o l , Faki r . 
Vedi DER v i s . 

I Fakir i qualche voita viaggiano foli , e 
qualche volta in compagnie. Quando van-
no in compagnie , hanno un Saperiore , che 
é d i ñ i n t o per il fu o abito. Ogni Fakir por
ta un corno, ch' cgli fuona al fuo arrivo in 
qualche luogo, come puré alia fuá diparti-
t a ; ed un rafchiatojo o una cazzuola , con 
cui rafchia la térra nel fito dove egli fí 
pone a giscere. Quando vanno infierne , 
fi dividono egualmente fra eííi le l imoílne , 
danno queilo che avanza ogni fe ra ai po-
v e r i , e non riíervano mai cofa alcana per 
1' indimani . 

V i é puré una fpezie di Fakir i idola-
t r i , che fanno quafi T iñcffo m e í l i e r e . D ' 
Herbelot numera nelle Indie ottocento 
mille Fakiri Maomettani; e dugento raii-
le idolaíri : per non dir nulla di diverfe 
ípez ie ifraordinarie di Fakir i , in partico-
lare de' penitenti : la cui mortificazione e 
le cui pcnitenze coní i í lono in oíTervazio-
ní í lravagantiff ime. Alcuni v. gr. reftano di 
c notte, per molti anni , i a certe poíuure 
incomode: altri non fi mettono mai a gia-
cer per dormiré , ma fi foftentano permez-
10 áy una corda fofpefa a tal fine . Altri fi 
feppeíl ifcono in una folTa, per nove o dieci 
g ioroi , ftnza raangiare o bere . A l tr i ten-
gono le loro braccia álzate al Cielo , tanto 
fempo, che fe poi vogliono calarle giii , 
Eol p o í i b n o . Altri mettono del fuoco fal
le lor t e ñ e , e fi bruciano la pelle in fin 
ali' oíTo . Al ír i fi rotolano nudi fopra le 
íp ine . Tavernier , &c . 

U n ' altra cíaffe di Fakiri ritirafi nelle 
mofehee, vive di limofioe , c dedicafi silo 
ñudio delía Legge, alia letiura dell'Aleo-
rano , &c. per renderfi at í i ad e fie re Mou-
l a s , o Dottori <. 

Gente di qualith qualche volta affume 
i l carattere, c la proíeffione di Fak i r i : I I 
famofo Aurengzeb , avanti ch' egli afcen-
deííe ful T r o n o , pubblicb, ch'cgli voleva 
cominciare ad eíTcre un Fak i r . 

F A L A N G E , FHALANX, nell' antichit'a, 
un battagllone grande , quadrato, compat-
t o , c o m p o ñ o di ímú hm songiunti c fíret-
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ti gli uní attacco agli a l tr i , coi loro feu-
di uniti , e colle picche incrociate ; a tal 
che era quafi impoíl ibi le romperli e pene-
trar l i . Conf iüeva di otto m i l i uomini: L i -
vio dice , che quefia forte di battagiionc 
fu inventata dai Macedoni , e che era lor 
propria ; donde tra gli Scrittori , e l l ' é qual
che volta chiamata la Falange Maeedonica. 
St. Evremont oíferva , che la falange M a 
cedónica avea 1' avantaggio di valore e di 
forza fopra la legionc Romana . Vedi L E -
GIONE. 

FALANGÍ, é termine altresi applicato da-
gli Anatomici alie tre file o ferie d' o í ía 
piccole che formano le d i ta . Vedi DITO . 
L a falange fuperiore attacco al polfo é la 
piu lunga e la piu grande; la feconda mi
nore , ma piu lunga e piíi grande che la 
terza falange. 

F A L C A T A , una delle fafi de7 pianeti , 
popolarratnte chiamata , cornuta . V e d i 
FASI . 

G l i Afironomi dicono che la luna , od 
un planeta, é falcato quando la parte i l -
luminata appare in forma d'una falce , o 
d' una roncóla per mietere , da' Latini chia-
mato pur falx . 

L a luna é falcata , mentre fí move e 
procede dalla congiunzione all' oppofizionc , 
o dai novilunio al plenilunio; e di nuovo 
dal plenilunio alia nuova luna, la parte 
illuminata appar gibbofa , e 1'ofeura faU 
cata . Vedi LUN A . 

F A L C O N E * , un uccello da preda, del-
la fpazie degli fparvicri , fuperiore a tutti 
gli alíri per lo coraggio, per la docilita , 
per la gentilezza e oobilta della natura . 
Vedi SPARVIERE» 

* Jo, de Janua e diverfial tr i , credono ehe 
i l nome falcone fia Jiato dedotto e pre-
fo dai fuoi car v i artigli , che raffomi-
gitano ad una falce . Giralda la diriva a 
falcando , perche egli vola in una curva . 

I l Falcone, o Falcan gentile y é tanto per 
il pugno, quanto per il logoro : I fuoi 
piedi fono g ia l l i , la fuá tefta ñera , e la 
íchicna macchiata. Nella fcelta , ofíervatc 
che la tefia fia rotonda , che il becco fia 
groffo e corto, ed il eolio lungo, le fpal-
le larghe, le cofee luoghe , le gambe cor
te , i pied: grandi, le penne delle al i fot-
t i l i , gli artigli ner i , & c . 

I I Falcone é cccellenie ful ñmmt , fní toa
ren-
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rente, cd anche nelcampo; e vola fopratut-
to al falvatico grande , come alie oche falvati-
che , al nibbio, al corvo, ali airone , alie gru , 
a l legazze, alpdiicano &c. 

A ^ i u s n e r e m o , che il nome Falcone fi n -
fírinse a^dinotar ¡a femmma ; imperocché 
quanlo a! mafchio, cgli é pm piccolo , pííi 
debole, c meno coraggioio che la temmina , 
&:édenom¡nato dag!' U&Vx&m Mofeado, dagl' 
laglcñ Taj f t l , oTiercela . 

Come nel corfo di que íVopera , i diverfi 
termini diFalconeria vengono fpiegati, non 
é qul ncceffario fe non di diré qualche co
fa m genérale , del governo e della difcipli-
na del Falcone, come per fondamenio dell' 
arte della Falconeria . Quanto al refto, il Let-
tore potra ricorrere all' Articolo SPARVIE-
RE , &c . 

Súbito che un giovane Falcone é prefo , 
e' íi debbe accigliare , e 1' accigliamento a 
lungo andar s'ha per gradi ad allentare, af-
í inché 1'animal vegga quai provifioni o c i -
bi gli fon portati dinanzi . L a fuá guernitu-
ra ha da cífere i geti} o corrcgiuoli di cuojo 
alie garabe, a' quali é attaccata la lunga , 
con de' bottoni all' eflremiia . I n oltre un 
piccolo baftoncello roíondo , da cui pende 
una cordicella, con cui fpeíTo fi percuote 1' 
ucccllo ; lo che piü fpeíTo che fi fa , piíi 
preño e raeglio cgli s' addomeflica : due 
campaneile alie fue gambe , acciocché piu 
prontamente e' fi fenía o fi trovi quando fi 
muovc, o fi l eva , o fi graffia , &c. ed un 
cappelio, o coperta di cuojo, con cui s'im-
brigli , e che fe gli fa fiar fopra gli occhi . I I 
íuo cibo fara, piccioni , aliodole , ed altri 
uccclli v i v i , de'quali il Falcone ha da man-
giare due o tre volte al giorno, e fin che 
fia pienamente ingoizato. Quando ilfalco-
niere , o flrozziere ( come gl'Italiani lo chia-
tnano ) é dietro a cibarlo, deve gridare, e 
adefcarlo , affinché fappia quand' ha da afpet-
tare il cibo . A l l o r a , diícappucciandolo un 
poco, gli da due o tre bocconi, erimetten-
dogli il capello di nuovo , continua a dar-
gliene altrettanto ; ma pon cura , che fía 
accigliato firetto; ed a capo di tre o quat-
tro giorni gli minora il fuo vitto. N e l gi
re a la to il falconiere mette V uccello fo
pra una pertica, vicino a sé , per poterlo 
^egliare fpeflb la notte, continuando a co-

Sl.tare fin«hé il Falcone fia addimefticato , 
« ingcnuUto. Quando cipnneipia a pafcerfi 
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ardentcmente , fe gli da i! cuore d' una pe-
cora ; ed ormai fi comincia a difeappucciar-
10 tra'l giorno, ma cib fi dee fare, lonta-
no dalla focíeta , o dalla gente : gli fi dk 
11 cibo , c s' incappeiia di nuovo ; ma íi 
ponga cura di non fpaventarlo con cofa al-
cuna, quando fi dífcappuccia ; e fe fi pub , r ¡ -
chiamifi íenza fiargli fopra. l \ F aleone á t h \ ¡ 
cífere continuamente portato ful pugno , 
finché fia perfettamente rsfo dimeftico , e 
fiefi indotto a pafcerfi in compagnia : per 
due o tre giorni gli fi día il paílo bagna-
t o , o mandato, poi col lepiume, a mifura 
che fi fiima fporco di dentro ; fe lo gitta da 
s é , incappellatc Tanimale di nuovo, e non 
gli flate a dar nulla , fíoché non abbia rae-
coito cib che ha gittato vía; ma quando ha rac-
colto il gittato , datcgli un poco di cibo cal* 
do , in compagnia; e verfo la fera gli fi dia 
da fpennare un'ala d'una gallina, parimen-
ti in compagnia, nettategli le piume de' fuoi 
r i ñ u t i , fe é fporco; efinalmente quand' egli 
é ben addimefticato , corretto, e refo ar-
dente, ed á v i d o , arrifehiatevi a pafcerlo ful 
logoro. 

M a tre cofe fono da confiderarfi prima 
che il vofiro logoro fia moftrato al Falcone. 
i 0 . Ch'eg l i fia coraggiofo e domeftico in 
compagnia di gente, e non fi fpaventi de1 
cani o de'cavall i . 20. A v i d o , ed a í f a m a t o , 
avendo riguardo all'ora della martina e del
la fera quando volete adefcarlo . 30. Net-
to di dentro, ed il logoro ben guernito di 
cibo , o di carne da ambedue le partí . 
Q u a n d o avete in animo di dargli la í u n g h e z z a 
d' un corregiuolo , dovete afeondervi: i'ani-
male debb'effere altresi difcappellato , e fe 
gli ha a daré uno o due boceoni ful lo
goro, quando vi fiede ful pugno. Fattoque-
íto , toglietegli il logoro , e nafeondetelo , 
ficché nol pofla vedere; quando fe gli é alien-
tata F accigliatura, gittate il logoro cosí v i 
cino all' uccello, che lo poífa prendere den
tro la Iunghezza del fuo laccio ; e fubito 
che 1' ha prefo , fervitevi della vofira ve
ce di ñrozziere , pafcendolo ful logoro in 
térra . 

Dopo d'avere adefeato il vofiro Falcone , 
la fera non gli date che poco c ibo, eque-
fio adefeamento fia cosí fatto per tempo , 
che poífiate dargli la mattina fuífeguente 
da fpennare, ful vofiro pugno : quando el 
ha gittato e raccolto al fuo folito , dategli 

da 
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da beccare un po'di cibo o carne caldetta 
verfo il raczzodi, légate un fiocco alia fuá 
lunga, o corregiuolo , portatevi nel cam
po, cd ivi gli date un boccone o due ful lo-
goro, e slegateli le ciglia . Se v é d e t e , ch 'e l 
fi moflra ávido e ardente, e fi getta preño 
ful logoro, v i íía un che lo tenga, per la-
fciarlo poi gire al logoro ; pofcia fvolgete 
o disfate il corregiuolo o la lunga, e tíra
telo verfo voi un buon tratto, e lafciate che 
colui che ha l 'uccello, tenga la fuá mano 
deflra ful fiocco del cappello, per difcappuc-
ciarlo prontamente, íubito che voi lo comin-
ciate ad ad efe a re i che fe 1' uccdlo vi en di 
buona yoglia al logoro , e vi fi f irma in
terno, e l 'aíFena con fretta , lafciate che 
vi dia fopra due o tre m o r í i c a t e . Faitoque-
flo, di í logl iete lo , allont.inatelo dal logoro, 
e confegnate 1' uccello di nuovo alia perfo
r a che lo teneva ; e ferapre riraovendo il lo
goro , ogni di piu d i fco í io , cont inúate a cosí 
adefcarlp , come in prima . Da li in apprtíTo , 
voi po te te adtfcarlo in compagma, ma non 
10 fpaventate; ed avendoio avveziato al lo
goro , a piedi, fate la ík í ía cofa a cavallo ; 
del che p i ü preíto verrete a capo , con far 
fiare attorno di voi degü uomini a cavallo , 
quando lo adtfcate, in piedi; piu prelto an
cora vi vena fatto, con premiarlo ful logo
r o , a cavallo, irá altra gente puré a caval
l o . E quando il Falcone é di ven uto famiiia-
re per quedo vetfo , qualchcduno a piedi 
tenga 1'uccello, e colui ch' é a cavallo dee 
chiamarlo, e gittargli il logoro alia teüa , 
raentre colui che !o tiene lo difcappeíla per 
11 fiocco; e fe fanimale aíferra ávidamente 
il logoio, fenza temer né uorao né cavallo, 
allor aliuügate s¡ corregiuolo , cd adefeatelo in 
.maggicre di (lanza. 

Finalmente , fe volete ch' egli ami i ca-
ni egualmcnte che il logoro, chiamate dei 
c a n i , quando gli date il z ímbel lo . 

FALCONE, neü'art ig l ier is , un pezzo pic-
colo di cannone, il cui diámetro c 2^ pol-
lici ; ha 750 übbre di pcio ; 7 piedi di 
lunghezza ; la carica é 2~ iire , la palla ha 
due pollici e me?zo di d i á m e t r o , e üb
bre di pefo. Vedt CANNONE. 

F A L C O N E R I A * , 1'arte di addimeftica-
re , gcvernare , cd aromaeítrare uccelli da 
preda, particolarmcnte í a l c o n i , e fparvieri; 
c d' impiegarli con vantaggio ndla caceta 
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del falvatico : chiaraata anche uccellar colh 
Sparviere. Vedi SPARVIERE . 

* La parola diriva dal falcone, /' uccello 
ch' e del maggior ujo , e pregio per que-
fia fpezie dt caceta e di divertimento. 

L a Falconcria come fi pratica in oggi, 
era ignota al tempo de'Greci e de' Roma-
n i . T u t í i i loro feritti non ci fomminiftra-
no né pur un neme proprio, onde appellar-
la . I ! iinguaggio folo Frunce fe é quello che 
ha parole particolari per tutte le partí della 
Falconeria, e della caccía ; e da eflo é ñata 
tolta la maggior parte de' termini Ingleíi di 
q u e í t ' a r t e , per quanto fi eí lende la cogni-
zione deli' arte íleffa . 

Gl i Scrittori di crédito fopra la Falcone
ria , íono Dtfparon, Franchiere , T a r d i f f , 
Artelouche , DaJagona, Latham &c. II Sig. 
di S. Martha ha mefíi i prinespi deli'arte in 
bei verfi Latini , nel fuo Hieracofophion i fí-
ve de re accipitraria , libri tres. 

F A L C O N E T T O , un pezzo a (Ta i picco-
lo , ii cui d iámetro alia bocea é di 2~ pol
lici \ il pefo 400 libbre ; la lunghezza fei 
piedi; la carica 1^ libbra , la palla qual-
che poco di piu di due pollici di d i á m e t r o , 
e di pefo. Vedi CANNONE. 

F A L C O N í E R E , uno che alleva , addi' 
meíl ica , e fa , cioé governa ed amraaeflra 
gli uccelli da preda , come i falconi , gli 
fparvieri, &c. Vedi FALCONERIA . 

II Gran Signore d' ordinario mantiene 
fei mila Balcomeri al fuo fervizio. II R e 
di Francia ha un gran Falconiere, che é un 
ufizio laumbrato da quel del grand veneur, 
o C apo caccia . Gl i Storici dan conttzza di 
queño poílo fin dall'anno 1250. I i grande 
impiego e obbligo del Falconi ere fi é con-
íiderare la qua i s ía , ed il coraggio de' fuoi 
uccel l i , conofeere quale di loro vola pron
to , e quale tardo. Pa rimen ti ei debb' elfe-
re follecito e pulito nel liberarli da' pidocchi , 
dalle Icndini, e da'vermi . Ogni notte , dopo 
che i'uccello ha volato , e' deve dar al fuo uc
cello da.bcccare zimbello , né s'ha da feordare 
di bagnarlo, clavarlo fe non fí é g i á bagna-
to . . Dopo cío , dev' e líe re poíto in una fian
za calda, con la fuá pertica , é una fiac-
cola che gli arda viciuo ; ed ivi hadagia-
cers difeappeliato, per poíerfi rimondare a 
fuo placeré . L a mattina dietro, fi deve far 
fvolazzarc, &e. 

F A L -
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F A L D A G E * , un privilegio antico, che 

diverf iLordi , o Signori fi rifervavano di le
vare o fundare ovili , o parch. , m alcuni 
campi dei loro diflretti , per poter megho 
concimare e ingraíTare effi camp.; e c.o non 
ío lamente del beíbame lor proprio, ma di 
quello d e ' l o r o w ^ / j affittaiuoli, ó poflef-

^0r,¿ Queflo privilegio era parlmentt chtama-
to íe£la Fald^ i ed in alcune vccchie car
ie FoldToca ; in qualche luogo ^ a fold-
courfe, o freehold. 

F A L E G N A M E * , (mef lkrode! ) é Par
te di tagliare, lavorare, e connettere pez-
zi grandi di legno per Ii uíi della Fabbrica. 
Vedi FABBRICA. 

* La parola Carpeníry Ingle fe, che corrif-
ponde aW Italiana del Falegname , cliri-
va dal Latino Carpentum , carro. 

BU' é una deli' a r í i , che fervono all' ar-
cbitettura, cd é divifa in due r a m i , cioé Fa
legname per cafe j e Falegname per n a v i ; la 
prima s1 oceupa ntl i 'alzare, difporre lavori 
di legno, fare füffit í i , pavimenti &c. delle 
cafe. Vedi CASA. 

L a feconda é la coflruzione de' navigli per 
il ra are; come v a f c e l ü , barche, peotte ¿ce. 
Ved i VASCELLO ¿kc. 

L e rególe e le pratiche nel mefliero di 
Falegname , quanto all' appianare , fsgare , 
congegnare o coramettere, íorreggere , egua-
gliare , tondare, &c . fono appreífo a poco 
le üeffe che quelle del lavorar di Commet-
titura j tutta la differenza tra il primo me-
í l iere , ed il fecondo e í í e n d o , che con quello 
íi fana'opere e lavori groiTi e forti, ed in 
queflo piü piccioli e piíi dilicati . Vedi R i -
MESSO, e LEGNAJUOLO . Vedi anco SEGA
R E , PlA NT A RE, MODELLARE &C. 

F r . Pyrard ci a í l i cura , che l'arte del Fa
legname é nella fuá maggior perfezione nell' 
Ifole Maldive : i lor lavori , fecondo ch'egli 
oíferva , fono cosí artifiziofamente fa t t í , che 
üanno faldi e fermi , fe tiza chiodi, o piuoli. 
Egü aggiugne, che fono cosí í lranamente e 
ingegnofamente accozzati e conneffi , che 
nmno faprebbe disfarli , o fconnetterli , fe 
non fe coloro che fon del meftiere. 

F A L E U C O . Vedi PHALEUCUS. 
^ A L L A C I A , un inganno, od una faifa 

v ^ " ? ' 0 r e l a z i o « e . Vedi ERRORE, e 
V ER1TA . 7 

G l . Epicurei negano , che fi dU Falla* 
Tom. I V . 
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cía de'fcnfi. Secondo loro, tutee le noí lre 
fenfazioni, e tutte fe noílre percezioni si 
del fenfo, come della fantafia, fono v e r é : 
aggiungono , che il fenfo fteíTo é il primo 
grande criterio della v e r i t á . Che i fenfi non 
fíeno mai ingannati , l'arguifcono dall' cf-
fer eglino incapaci di ogni raziocinazione, 
e rimembranza : di qua é , che non poífo-
no né aggiungere, né levare, né accoppia-
r e , né disgiungere; percio non poí íono in
feriré , o conchiudere, o inventare; e per 
confeguenza ingannar non poí íono con al-
cuna illazione o invenzione. Queífo lo pub 
far la mente, rna non il fenfo, a cui foja
mente tocca di apprendere quello c h ' é pre
ferí te , e. gr. i colorí ; non gia difeernere 
o dillinguere da quefto corpo e quello . M a 
una cofa , la quale meramente apprende , 
fenza nulla pronunziarc, ingannar non puo . 
Aggiugni , che non vi é niente che con
vinca i no í ln fenfi di falfita ; I'occhio drit-
to , e. gr. non pub convincere il finiílro j 
né gli occhi di Platone , quelli di Socra-
te ; poiché le ragioni, e le pretenfioní di 
ciafeuno .fono cguali ; e la perfona di cor
ta v iña o lofca vede quello che vede, quan
to un linceo . N é un fenfo di una fpszie 
pub convincere un altro ; come la vifla e 
l'odorato , a cagion che i loro oggetti ÍQ-
no differenti ; e per confeguenza i loro rap-
porti , o giudizj non fono delle iítelTe cofe. 
Cos í puré , fe io vedo un baftone dritto , 
quand'é fuori del-í 'acqua, ma curvato quan-
do vi é per entro; la mía peretzione é on-
ni ñamen te tanto vera nel fecondo , quanto 
nel primo cafo; cioé é cosí vero, che io ho 
la percezione o 1'idea del baflone curvato, 
crome 1'ho del diritto. E quefla idea é tut-
to quello che il fenfo fuggerifce, di modo 
ch'ei non inganna . Finalmente, la ragio-
ne non pub moí lrare , che i noüri fenfi va-
dano errati ; poiché tutto i l ragionare di
pende da previe fenfazioni, e debbono pri
ma i fenfi eífere ver i , avanti che alcun ra-
ziocinio fondato fopra cííi lo fía. — C o s i 
gli Epicure i , il fiilema de'quali é fortemsn-
te confermato da quello che gia fi é ferit-
to del dogma di Berkelez , circa il Mondo 
EST&RNO. 

I Cartefiani , da un altro canto , efcla-
mano di continuo , e parlano a diferedito 
de' noftri fenfi, come forgenti e cagioni di 
ogni inganno. Qualunque cofa che i noflri 
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fenfi eñerni ci prefentino, d icone íTi , debb' 
cíTcre fofpetta come faifa, o almen dubbio-
f a , fin a tanto che la noftra ragione abbia 
confcrmato il rapporto . Aggiungono, che 
i noftri fenfi , perché fono fallad , non ci 
furono dati dalla Natura per difcoprire la 
verita , nía folamente per additarci quelle 
cofe che ci fono convenienti , opportune , 
oppur nocive e moleflc ai noÜri corpi. 

I Peripatetici tengono la via di mezzo: 
vogliono, che fe un oggetto fenfibile pren-
dafi nella fuá idea comune o genérica , il 
fenfo non poíTa ingannaríi intorno ad eíTo ; 
imperocché il fenfo dclla vi í ia non puo ve-
dere fe non quello che é vifibile, né puo 
errare nel percepire quel che é vifibile qua.' 
tenm tale. M a aggiungono che fe 1'oggetto 
fia prefo nelia fuá nozione fpecifica, il fen
fo fi pub intorno ad eífo ingannare, c ioé 
per mancanza di difpofizioni ncceííarie ad 
una giufla fenfazione ; come per uno feon-
certo dell' occhio , o per qualche cofa di 
ñraordinario nel mezzo & c . Vedi SENSO, 
RAGIONE &C. 

FALLACIA , nella Lógica , o FALLACIA 
Sillogiftica, é un argomento capziofo, chia-
mato anche fofisma . Vedi SOFISMA. 

Le Fallacie o nafeono dalle parole, o dal
le coíe : il fondamento deli'illufione e della 
Fallacia nelle parole, é i'ambiguita, che é 
di due fpezie , cioé la femplice homonymia , 
e 1'amfibologia . Vedi HOMONYMIA , ed 
AMFIBOLOGIA . 

L e fpezie di Fallada nelle cofe fono in 
aíTai numero, ma fi poífono ridurre a fette 
capi ; c i o é , ignorado elenchi ^ petitio princi
pa , faifa caufa , interrogatio multiplex , l i -
mitatio vitiofa , accidens & confequens, Vedi 
ELENCHUS, PETITIO principa, &c. 

F A L L I C A , FALLOPHOÍU . Vedi PHAL-
LICA , & c . 

F A L L I M E N T O , la raancanza , 1' afeon-
dimento o r i t iro , e l'abbandono del traífico 
in un mercante , in un banchiere , od altro 
negoziante. 

L e due parole banqueroute, e fai l l i te , che 
fono Francefi , e corrifpondono a Fallimen-
tO) hanno in quellalingua qualche diftinzio-
re di fenfo; prendendoíi banqueroute per un 
Fallimento volontario e fraudulento \ e fa i l -
lite per inevitabile e sforzato, a cagione de-
gü accidenti &c. 

I I mancare, Tintfrrompere, o fermare ¡ 
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paramenti, dlminuifce il crédito di un mer
cante, ma non lo nota d' infamia, come fa 
\\ banco rotto ) o vero Fallimento. Vedi FAL-
LITO . 

Quando un Mercante manca di compari-
re alia piazza, o nel radunamento pubbllco 
giornaliere de' Mercanti &c. fenza apparen-
te ragione, queílo fi chiama un mancar di 
prefenza ; il Fallimento diventa chiaro ed 
aperto dal giorno ¡n cui s'afconde, o che 
ion figillati i fuoi cfFetti. Vedi FALLITO . 

F A L L L I O * , un Negoziante, che aven-
do impúgnalo cfFetti, o dinaro d'altrui , fi 
afeonde per defraudare i fuoi creditori. 

* V Inghfe ha la voce B A N K R U P T , 
che deriva dal Latino bancus , banco o 
tavola i e ruptus, rotto . 

Alt rove íi é oflervato , che Banco origi
nalmente íignificava una raenfa, o un ban
c o , che i pubblici Cambifti , o Eanchieri 
aveano nelle piazze pubbliche, ne'mercat i , 
nelle fitre &c. ful quale contavano il lor di
naro , ferivevano cedole di esmbio &c. Di 
q u a , íc un banchiere era mancato o Fal l i 
to , fi rompeva il fuo banco, per avvertire 
i l pubblico, che la perfona , a cui il banco 
apparteneva, non era piíi in iftato di con
tinuare il fuoimpiego. Come quefla pratica 
era frequente in Italia , dicefi che banque-
route (Fa l l imento) fia dirivato dall 'Italia
no banco rotto. Vedi BANCO. 

Cowel deduce piuttorto la parola Inglefe 
Bankrupt) dal Francefe banque, e route, ve-
jiigium , per una metáfora , dal fegno lafcia-
to nel terreno d' una tsvola un tempo attac-
catavi , ed ora perita. Suppoíio quefio prin
cipio ci rintraccia 1'origine de' fallimenti, 
nell'antico Romano menfarii, o argentarii, 
che aveano le loro taberna, o menfa in cer-
t¡ luoghi pubblici, e che , quando fuggiva-
no , o fi allontanavano col dinaro ch' era 
flato ad eífi confegnato, lafeiavano folo il 
fegno, o l'ombra della loro prima flazione. 
Vedi FALLIMENTO. 

F A L L O P I A N E tube, nelf A n a t o m í a , due 
condotti (duftus) che vengono d a l l ' ú t e r o , 
uno da ciafeuna parte del fondo di e í f o , e 
che di la fí ettendono alie ovaie ; avendo 
una parte coníiderabile nell'afFar della con-
cezionc. Vedi CONCEZIONE . 

S o n ó chiamati tuba:, cioé trombe, a ca
gione della loro forma ; perciocché nel loro 
principio, o quando metton capo ne l l 'ú te 
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ro , fono condotti afíai piccioh , cosí che 
appena amraetíerebbono un ago da cucire , 
ma nel lor progreíía verlo 1'ovale molto s 
ingrofiano ; ed alia fine fono capaci di nce-
vere nella lor cav iu un dito; e di la poi íi 
contraggono o riftringono di nuovo , cd alia 
eftremita attacco a ü ' o v a i c , fi efpandono m 
una fpecie di fogliame o lavoro, c h ' é firn-
briato atíorno d'innumerabili picciole fibre, 
che hanno qualche raí lomiglianza al finimen-
to d' una tromba . 

L e tube Fallopiane fono quatíro o cinque 
pollici Junghe; conllano d'una doppia mem
brana, dirivata dalle membrane efterna cd 
interna del l 'útero . L'eftremita vicino alT 
ovaia j ne! tempo de l l ' impregna í ione , nel 
qual tempo tutta la tuba é eípanfa , giugne 
fin all' ovaia , e i'abbraccia ; benché in altri 
tempi fsmbri cadere o finiré un poco piü cor-
t a , ed é fol leggiermente legata per le fim-
brie alia parte di fotto dell'ovaia. 

L ' ufo delle tube, é d¡ trasmeitere 11 f e m é , 
o p íut toüo le uova delle donne, e degli altri 
a n i m s í i , dai t e f t i co l í , od ovaie n e j l ' ú t e r o , 
o matrice. Vedi OVAIA, ed UTERO. 

L a loro interna foílanza é comporta gran 
parte, di ramificazioni, di vene , e d'arte-
r i e , che formano una fpezie di corpo m i -
culare o cavernofo, non diffimile da quello 
della clitoride. Quella ftruttura le fa capaci 
di dilatazione, e di contrazione fecondo la 
qualita e Tindugio del fangue ; e per confe-
guenza ,.d'efrere , diciam c o s í , erette in coi-

, e d'abbracciare l'ovaia in quel tempo, il 
che non fanno nel loro flato di flaccidita . 
Vedi GENERAZIONE. 

Elleno hanno prefa la lor denominazione 
di Fallcpiane da Gabriele Fallopio, Modo-
nefe, che morí nel 1562 , e che comune-
mente é crédulo il loro primo inventorc , 
benché le troviamo deferitte lungo tempo 
avanti di lui in Rufo d'Efefo . 

G l i ov i , o gli embrioni, talora fon rite-
nuti nelle tube Fallcpiane, e non poííbno farfi 
fírada nell' ú t ero . Vedi FETO. 

Efempj cosí fatti s' incontrano fpefifo nel* 
le Notomie. Ma il piu rimarchevole , fi é 
quello , riferito da Abramo Cipriano , fa-
^olo Medico d' Amñerdatn , in una lette-

p , ^ S - T o m . Millington , oveegli deferi-
ve a maniera , con cui traíle un feto di 
meii 21 , fuor dalla tuba di una donna 

5 !a qua,e ed cbbe diverfi figliuo. viva 
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li dopo l'operazione . Vedi Tav. Anatonu 
Myol . fig. 9. t e , e fig. 11. e e. 

F A L S A braga, nelia Fortificazionc, un* 
elevazian di térra larga due o tre canne o 
braccia da fei piedi T u n a , attorno al pié del 
riparo ful di fuori , di fe la da un parapetto, 
che la divide dall'orlo della foíTa : il fuo ufo 
é per difefa della folia. 

L a Faifa braga é 1'iíleíTo che quel che 
altramente chiamafi Chemin des rondes, e 
Baífe enceinte,, cammina delle ronde ^ e r i -
cinto baffa . 

E l i ' é di poco ufo , dove i ripari hanno 
a fronte il muro, a cagion de' rottami che 
il Cannone butta giu fopra di eíía . Per 
quefta ragione , gl' ingegneri non ne vo-
gliono alcuna davanti alie facce de' baftio-
ni ; perché cadeudo le rovine , la Faifa-
braga rende piü facile la falita alia breccia; 
oltre che quello che falta o vola dalle fac
ce 1 ammazza i foldati poftati per difen-
derla . 

FALSE . irm/, nel l 'Araldica, fono quelle, 
nelle quaü le rególe fondamentaü dell' ar
te non fono oíTervate : come fe il ractallo 
fia pofto fopra metallo, colore fopra colo
re Scc. Vedi ARME . 

¥ A L S O Attacco , nella guerra, unfinto at
tacco, con la mira di tirare tutee le forze 
dell' inimico da una parte, o lato della piaz-
z a , per favor i re un attacco vero , rocditato 
in altra parte. Vedi ATTACCO. 

FALSA concezione. Vedi MOLA, e CON-
CEZIONE. 

FALSO Diamante , Diamante conírafatto 
con vetro. Vedi DIAMANTE. 

FALSO Fiore, un flore, che non p^r c h é 
producá alcun fruttoj come quelli della no-
cetta, del gelfo &c. 

Ovvero un Fiore , che non proviene da 
verun embrione , o che noa lega : come 
quelli del meilone, del cocomero & c . V e 
di FIORE. 

FALSA maneta. Vedi MONETA . 
FALSA Pofizione^ ne l l 'Ar i tmét i ca . V e d i 

POSIZIONE . 
FALSE Profezie, Vedi PROFEZIE, 
FALSE coflole. Vedi COSTÓLE. 
FALSO tetto, o cima d'una cafa, é quel

la parte che v ' é tra le ftanze íuper ior i , cd 
il coperto. Vedi T E T T O . 

FALSI pefi. Vedi PESO. 
F A L S I T A ' , nella Filofofia, «ti atto dell* 

G 2 in-
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ínte l le t to , che rapprcfenta una cofa altri-
menti da quello ch* ell' é , quanto ai fuoi 
accidenti . Ovvtro , una faifa anunziazio-
n e , o giudizio di una qualche cofa : come 
fe una perfona giudicaíTe che il K e diSpa-
gna é ne l l 'America . Vedi ERRORE, e V E -
RITA' . 

L a circoftanza , quanto ai fuoi accidenti, 
é di neceffita aífoluta nella definizione , in 
quanto che una cofa non pub eíTere rappre-
lentata altrimenti da quello ch' e lPé neíie 
fue parti efíenziali ; imperocché in tal cafo 
l'eífenza d'una cofa non farebbe rapprefen-
tata: e fendo che i'efTenza é la cofa fleffa, 
ella non farebbe quella cofa che viene rap-
prcfentata, raa un' altra. 

Non vi é falftth neli' apprcnfione o nella 
fenfazione ; le noflre idee del fenfo fono 
time giufle, e v e r é , fin dove elleno s'cflen-
dono , e tutte le noflre illufioni od errori 
nafcono dai noflri raziocinj, e dalle illazio-
n i . Vedi FALLACIA . 

Crimen FALSI, nella legge civi le , é una 
fraudolenta fubornazione, od un coprirecon 
inganno il vero, per ofcurarlo, o non ma-
nifeflarlo; e per far apparire le cofe altra-
mente da quel che fono . 

I I crimen falfi fí comraette in tre guife . 
Con le parole, come quando un teflimonio 
giura falfamente , Vedi SPERGIURO . Con 
Jo f c n t í o , come quando un uomo inventa 
od altera qualche cofa , fa antidate ad un 
contratto, &c. E col fatto , come quando 
vende con falfi pefí e raifure , faififica la 
moneta &c. 

F A L X , nell5 Anatomía , una parte della 
dura mater, che difcende tra i due emisfe-
TÍ del cervelio , e fepara la parte dinanzi 
da quella di dietro. Vedi DURA matcr. 

E l l ' é chiamata Fa lx , falce , a cagione 
della fuá curvatura, caufata dalla convefli-
ta del cerebro. Vedi CERVELLO . 

El la divide i l cervello íin al corpus cal
lo fu m . 

F A M E , Tames , un appetito naturale , 
o defiderio di cibo . Vedi APPETITO , e 
CIBO . 

L a Fame díñinguefi propnamente in na
turale , ed animale : la Fame naturale é un 
irritamento dcllo ü o m a c o , e caufato dal di-
giuno ; la fame animale é la fenfazione o per-
cezione di queflo irritamento j e i l defide-
rio di cibo, che ne nafce» 
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V i fono varíe opinión! quanto alia natii' 

r a , alia caufa, e alia definizione della Fa
me ; il punto éífendo flato dibattuto, e ccn-
trovetfo da Aridotele fin al noílro tempo . —' 
G J e n o la definifce una molefia fenfazione, 
che proviene da una divulfione dello fto-
maco; gli altri Peripatetici la chiamanoun 
appetito o defiderio del caldo e del fecco : 
i quai due fíflemi fono aicuni Autori sfor-
zati di concillare , con ammetterli ambe-
due ; e pero definifcono la Fame un appe
tito naturale del caldo , e del fecco , cau
fato da una dolorofa divulfione delle mem-
brane dello í l o m a c o , provegnente dal vuo-
to di e í fo . Vedi STOMACO. 

I Füofofi moderni parlano piu accurata-
mente ed intelligibilmente su quefto punto . 
— L a Fame generalmente viene confidera-
ta da effi, come effetto del!'afprezza o deli' 
acrimonia del liquore contenuto nello fia-
maco , che vellicandone le fibre, cagiona 
cotcfla incomoda fenfazione. 1—1 Aggiungo-
no , che la caufa occafionale di queda vel-
licazione , é il vuoto dello í lomaco , che 
non fomminifirando cibo , su cui s' impie-
ghi il liquore dello flomaco , efpone 1' in
terna fuá membrana alia di luí azione. 

I n fatti , generalmente convienfí , che 
qualche fugo od umore menñruo viene di 
continuo fcaricato da' dutti efcretorj delle 
glandule vicine, nello fiomaco per ajutarlo 
nella diffoluzione e digefiione de' cibi i c 
che quefio ñeífo liquore dopo che il cibo 
é confumato , cafca su lo fiomaco ñeflo , 
ne irrita cos'i forteme nte i n e r v i , che pro-
pagafi 1' ¡mpreííione fia al cerebro , e si 
producefi la percezione della Fame . Ved i 
DIGESTIONE, FERMENTO, &C. 

Quefio fugo, fccondo alcuni , é acido ; 
la cagione che n' adducono fi é che i cor-
pí di que fia claífe fogüono fiuzzicare 1'ap
petito, cd eccitar la Fame \ ed i corpi pio-
gui piu fáci lmente la rimovono che gli al
t r i , per la loro aderefcenza agli fpiculi , o 
punte acide, che eglino attutifcono, o ren-
dono cttufe. Vedi ACIDO. 

A l t r i , negando I' efiftenza d' a'cun liquo
re nello fiomaco, e fpiegando fenza d'iflfo 
la digefiione; negano chela Fame ne dipen-
da , o ne nafca. — L ' attrito, o lo sfrega-
mento fecco delle tuniche dello fiomaco , 
fecondo effi, n' é la fola caufa . 

Quindi addivieoc, che Indiani eluda-



no la lor F^me , con wghlotthe paliottole 
faite di íoglie di tabacco , e di codchighe 
calcínate: quefte paliotto e tolgono 1 appe-
t i t o , si perché le foghe del tabacco dimi-
nu.fcono per gradt la fenfibilita de !o lloma-
co come perché le conchighe calcínate af-
forbiícono il mea ruó faiino acido. Cosí pu
ré füecede, che la gente povera fuole fpeífo 
fumar tabacco per ingannare la loro Famc, 
non per íoddisfarla j imperocché i l tabacco 
non reca nutrimento; ma cagiona uno fpu-
ío abbondante , e per cotal mezzo fcarica 
i l corpo dell' umnr corroíivo , che cagiona 
U f a m e . Vedi TABACCO. 

I I íiílema del Dr. Drake é fpoílo nella 
maniera feguente. — Quando tutto i l chi
mo , ed i l chilo é fpremuto , lo flomaco , 
che feguita i metí de' fu o i contenuti, vien 
di nuovo, mediante la fuá túnica mufeo-
lare ridotto ad uno flato di contrazione , e 
quindi la túnica interna recafi ad avvaliarfi 
in pieghe , le quali toccandoG , e merce del 
moto perií takieo, confricandofi mutuamen
te , producono quel dilicato fenfo di üuz-
ilcamento, o di vellicazione, che chlamia-
rao Fame, che prima feníendoíi nell ' orifi
cio fuperiore , i l qual é evacuato i l primo, 
i vi comincia a flimolare di riemplrlo ; ma 
cíTcndo che per gradi i l refto de' contenuti 
viene fmaltito ed efpulfo, quefta confrica-
zionc delie membrane 1' una su l 'altra , íi 
diíFonde a gradi per tutto lo flomaco, e 
rende la noftra Fame piíi urgente e rifen-
tita , finché con un nuovo riempimento , 
noi ne togliamo la caufa . 

A l t r i ítimano , che i l fangue, dirivato 
dalle vicine ramifícaiioni delle arterie ncllo 
flomaco , fia fufficiente per render ragione 
della Fame i fenza farci entrare 1' attrizio-
ne , od i l meí!ruó. •— La maífa del fangue 
ficíTo , dicono, vien refa acida per 1'aflinen-
za dal cibo ; le fue dolci balfaraiche partí 
eflendofi trafportate in tutte le parti del cor
po , ed ivi fendofi alluogate come nutrimen
to , per fupplire alT aífenza delle gia con fú
mate ed efalate : A l che fi pub aggiugnere , 
che la velocita del fangue é confiderabil-
mente accreíciuta per buona pezza, dopód' 
aver raangiaío, al di la di quel ch' ella era 
durante Tazion della digeftione. 

£>i qui é i0, che le perfone di un tem
peramento biliofo, i giovani , e quel!i che 
fdtícano grandemeiKe , fi trovano affaraati 
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píil preflo che gli a l t r i . 2 ° . Che la FamT\ 
íe fi foüiene a lungo , cagiona un violen
to calore , e qualche volta anche febbre , 
3o. Che quelli i cui uraori fono craffi c 
vi íc idi , fono meno iticomodati dalla Famc, 
che gli a l t r i . 

Oíjerviamo in f a t t i , che ale un i animali , 
i cui uraori trovanfi avere quefte condizio-
ni , come le tefluggini &c. vivono lungo 
tempo fenza cibo. — Quanto all' uomo , fei 
o fette giorni , credefi che fieno i l l imite 
dentro i l quale, fe non prende folido cibo, 
egli fen rauore; quantunque abbiam degü 
efempj d' aílinenza , che fuaeran quefto l imi 
te . Vedi ASTÍNENZA, e DIGÍUNO. 

FAMES canina, dai Greci chiamata Cy-
nodcs orexis, q. d. appeíito di un cañe , é 
quella fame infaziabile , che appagar non 
fi pub col mangiarc, ma continua eziandio 
quando lo flomaco é pleno . Vedi BULI-
MIA . 

Quefl' é un cafo di cui molto favellano 
gli antichi, ma che appreñb noi di raro s1 i n -
contra . Puoíii credere che na fea da' fughi 
acri vellicanti nello flomaco , i quali colle 
lor vellicazioni continué eccitano un fenfo 
fimile a queílo della Fame. Vedi FAME. 

F A M I G L I A , communemente inchiude 
tu t t i i fervi che appartengono ad un par-
ticolar padrone. 

I n un ai tro fenfo, Famigíla , fi prende 
per una porzione di térra, cioé tanto quan
to bafla per mantenere una Famiglia. 

FAMÍGLÍA di curve, é una claífe di cur
ve di differenti ordini , o fpezie : tutte le 
quali fon definite con la medefima inde-
ttrminata equazione , ma in modo difie
ren te giufla i loro differenti ordini . 

Supponete c. gr. 1' equazione indetermina-
ta a m <—•1 x zzz y M , Se m zzz 2 5 ax zrzy 2 . 
Se 5 , rt2 x zzz i . Sewz^:4, a l xzzzy^ y 
&c. in infinitum. Tut te le quali curve fon 
dette eífere della medefima Famiglia. Vedi 
CURVA. 

FAMIGLIA , parlando del civüe Governo 
della Corte del Re d'Inghilterra . Vedi H o 
USHOLD. 

F A N A T I C O , un uomo feroce , unoflra-
vagante , unvif ipnar ío , un entufiaflico ; od 
uno i l quale pretende rivelazioue, e infpi-
razione, e fi crede poffeduto da uno fpiri
to divino, 

T a l i forano gli Anabatifti, i Quacheri , 
&c. 
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&c. nel lor primo cominciamcnto ^ e tali 
fono ancora i moderni Profeü, i Mugglet-
toniani , &c. 

Weigelio, e Behmen, furono i capí de* 
Tanatict di Germania , cd ambedue ufciro-
no dalla fcuola di Paracelfo. Weigelio é te-
nuto per il Padre de'Roficruciani. 

La parola é formata dal Latino fanum y 
un tempio pagano 5 per la qual ragione i 
Criftiani chiamavano tutti i Gentili Fana-
t ic i . E le Croniche antiche di Francia , 
chiamano Clodoveo Fanático y c Pagano. Ma 
ía parola é di origine ancor nrnota. 

Tra gli ñeffi G e n t i l i , v'era una fortadi 
Sacerdoti Profetici, chiaroati Fanatici, dai 
quali la denominazione é poi paíTata a tut
ti gli a l tr i . Ebbero il lor nume dal Latino 
fanum, tempio ^ perché abitavano ne' tem-
pli . Struv. Antiq.Rom.Synt. c. 6. p. 312. 

T a l i particolarmente furono i Sacerdoti d* 
Ifide, delta Madre degli D e i , di Bdlona , 
ed alcuni altr i , che furono c h i a m i í i Fana
t i c i . Apprcíío Grutero , p. 312. n. V I I . ab-
biamo un' lícrizione , nella quale un L . 
Cornelio Januario é detto Fanaticus . A B 
I S I S . S E R A P I S . A B A E D E M B E L L O N E . 
E p. n . V I I . Fanaticus de ¿de Bellona . 

Qucllo che diede per avvcntura motivo 
a ire í í ere chiamati Fanatici ^ fi fu , checom-
nievano i lor Sacnfizj , in una maniera fe
roce» ed entuf ia í l ica . 
. F A N T A S I A , T illeíTb che immaginazio-
ne: la feconda potenza, o facolta dcll'ani
ma feníkiva o ragionevole \ da cui le fpe-
zie degli oggetti ricevute per raezzo del 
fenfo comune, fono ritenute, nchiamate , 
piü oltre efaminate, e o comporte , o di-
vife . Vedi IMMAGINAZIONE . 

Altr i definifcooo la Fantafia per que! fen
fo interno o quella potenza , per mczzo di 
cui le idee delle coíe alTenti vengono forma-
te , e prefentate alia mente , come fe foffe-
ro prefenti. Vedi SENSO. 

L a fede o V órgano di quedo fenfo é vol-
garmente fuppofta cíTere la mezz^ina parte 
del cerebroj ed r fuoi oggetti, tutte le fpe-
2Íe comunícategU dal fenfo comune, mercé 
la coraparazione delle qua'i ella fe ne for
ma infinite altre. Vedi IMMAGINE. 

Negli uomini melancolici e p a z z í , quefla 
faculté é forte , rapprefentando molte cofe 
flravaganti e moflruofe i e formando le fue 
i iníi iagini cosí vive come quelie della fenfa-
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zione: donde hann' origine le vifioni c le 
illufioni alie quali quefte perfone fono fog-
gette . Vedi PASSIONE , DELIRIO , MA
NÍA ; &c . 

Ne' Poeti e ne'Pittori , quefta ñeíTa facol
ta ha da eífere la predominante ; per render-
li atti a fingere, a promoveré , ed efeguirc 
le lor finzioni con maggior forza , c o n f i í k n -
z a , &c. Vedi FAVOLA , POESÍA, &c. 

Negli uomini fi fuppone ch'ella fia fog-
getta alia ragione; m a n e ' b r u t i , ella non ha 
fuperiore: eífendo ella appunto la ratio bru-
torum , o quello che chiamafi ragione ne' 
brut i . Vedi RACIONE, e BRUTO. 

L a Fantafia é libera dalla legatura, ofof-
penfione del fonno \ ne fon teftimonj i no-
firi fogni, & c . Vedi SONNO e SOGNO. 

Alcuni Filofofi fi fervono della parola 
Fantafia in un fenfo piíi genéra le ; cioé per 
quello che fogliam chiamare fenfus commu' 
n i r . Vedi SENSO comune e SENSORIO. 

F A N T A S M A , « í w / w ^ c f , la fpezie di 
un oggetto percepita per mezzo di un fen
fo efierno, e ritenuta nella fantafia . Vedi 
SPEZIE, e FANTASÍA. 

F A N T A S T I C O , nella Muf ica . — S t i l e 
FANTÁSTICO, é una maniera l ibera, facile 
di compofizione , buona pegl' iftrumenti » 
Vedi S T I L E , e COMPOSIZIONE. 

Colori FANTASTICI , é una denominazio-
ne data da'Peripatetici a quei Colori , che 
moftra 1'arcobaleno , o ii prisma; perché 
credono che non fieno colori reali , ma fo
jamente fantasmi , od inganni della vifta . 
Vedi COLORE . 

M a parecchi efperimenti de'moderni , e 
particolarmente quelli del Cav . Neuton , 
dimoílrano il contrario^, e Ii provano cosí 
rea l i , come qualunque altro colore nella na
tura . Vedi PRISMA, e ARCOBALENO. 

F A N T E R I A , il corpo di Soldán a pie-
di , in un efercito, od altro corpo . Vedi 
ARMATA, SOLDATO, &C* 

L a Fanteria é contradiftinta e in oppofi-
zione a CavalUria . Vedi CAVALLERIA . 

F A P E S M O , in L ó g i c a , uno de'modide' 
Sil logismi. Vedi MODO » 

U n Sillogismo in Fapefmo^ ha la fuá pri
ma propofizione* un'univerfal aífermativa; 
la feconda unruniverfal negativa ; e la ter
sa una particolar negativa i Vedi SILLO: 
CISMO . 

F A R D I N O , FARTHING neiringlefe , é 
una 
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una piccola moneta di rame, che vale un 
cuarto di foldo. Vedi CONIO . 

Anticamente fu chiamato Fourthwg co
me fendo un quarto deil'muero , cioe del 
foldo. Vedi PENNY. T , R . „ 

P A R E , nella Legge Ingleleí . Vedi 
^ A K £ - ^ 1 1 i F A R I Ñ A , il fiore, o la polvere diqual-
che forta di grano, o di legume macinato, 
e í h c c i a t o o feparato dalla crufca . Vedi 
FIOR di Fa r iña , LECUME , CHUSCA, &C. 

* La parola i pura Latina , fórmala da 
far , fermento , farro , e far , Jecondo 
Guichard, viene dalP Ebreo *i2 , bar , 
che fignifica la Jieffa cofa. 

FARIÑA feceundam, appreíío i Naturali-
í l i , é una polvere fina preparan ne' fiori 
mafchi delle piante ; che fendo pofeia ípar-
fa ful fiore fe ra ra i na , fa V uñi lo di fper-
ma , o feraen , impregnándola , Vedi G E -
NERAZIONE , P l ANTA , O F l O R E . 

L a Fariña fcccundans, chiamata anco la 
polvere mafcolina , e femé mafchio , forra a fi , 
e feparafi negli apici o nelle cime degli fia-
mina de' fiori; dove , quando é fatta ma
tura, e copiofa abbañanza , c íepando la fuá 
capfuia, fi fende su la teña del p i ñ i l l o , e 
di la fi trafmctte alia maf ice , od all' u-
tricolo , per rendere feconde l e u o v a , od il 
femé femminino contenutovi . Vedi STA-
MINA, APÍCI, PISTILLO, e UTERO. 

Se queda polvere, in qualunque planta , 
fi cííervi con un microfeopio , ogni fuá 
particclla appare della medefima raoleve 
figum ; ma fecondo le differenti piante , 
diveiHa é la figura, la mole, il colore &c. 
di e íTa\uolvere. Alcune fono chiare e traf-
parentl come crifialio ; tali fono le polve
ri delf aceK), deíla borragine e della cicu
ta ; altre fono bianche , come quelle del 
giusquiamo, e le balfamine , altre turchi-
ne , come quelle del lino ; altre pavonaz-
2e , come quelle di alcuni tu l ipán! ; altre co
lor di carne, come alcune fpezie di lycnis ; 
ed altre roííe , come quelle del geum. 

E ' da oífervare tuttavolta, che il colore 
della Fariña varia nelle fpezie rnedefime , 
fecondo il color del fiore , cd anche talor 
la Fariña del medefimo fiore é di diíferen-
ti colori , ficcome fáci lmente appare nel 
caryophillvts arvenfts. 

L e figure delle diverfe fpezie di Farine 
fono moho pií, difficili da deferivere. L a 
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piu genérale figura é i' ovale , pi-h o meno 
acuta ne l l ' eñremitadi , con uno o piíi ca-
naliculi , o folchetti che feorrono per il jun
go ,_cosl che per mezzo d'un microfeopio 
appajon poco diífimili dall'oífo d' un datttro, 
da mi granod'orzo, da una bacca di cafFé j 
c da un'oliva : T a l i fono quelle del polygo-
neatum, del bug lo í fo , della brionia, del t i-
thimalo &c. Quelle del meliloto, fono cilin-
d r i ; quelle della viola mammola fono prismi 
con quattro ¡ati irregoiari ; quelle della con-
folida msggiore rapprefentano due globuli di 
crifiaÜo firettamente attaccati 1'un al l 'a l tro , 
e poíli attraverfo, o in croce; quelle della 
giunchiglia, hanno la forma d'un arnione ; 
quelle delle campanulse, del fior di paí f ione , 
&c. fono p re lio che rotonde , ma ineguali 
nelle loro fuperfizie; quelle del caryophillus 
filveftris trovanfi rotonde , e tagliate a 
ficcette; quelle del geránium e di alcune al
tre fpezie, fono rotonde, con una fpezie d' 
ombelico , o intaccatura , come in un ap-
pio ; Bradley dice , che fono perfórate da 
banda a banda , come la pallottolina d' un 
vezzo da eolio, di che noidubitiamo; quel
le della caltha, della corona Sol is , &c . fo
no globicini fpinofi , &c . 

D i quefte Farine , alcune fono a (Tai dure, 
altre tenerelle, e che fi rompono fácilmente . 
Contengono tutte molto di materia fultu-
rea, piu che le altre parti; o n d ' é che fono 
odorofe. Quelle de' gigli fono cosí piene di 
olio , che infudiciano la carta in cui fon 
pofte, come fe foíTe ñata oliaía . Le Farine 
della maggior parte delle piante aromad-
c h e , nuotano in un olio e í fenz ia le , o una 
fpezie di trementina liquida \ altre fono in-
volte in una refina fecca, come quelle del 
lycopodium, o del raufeus terrefiris clava-
tus . C . B . A l t r e , come quelle della fumaria, 
fono rinchiufe in un poco di materia vifei-
d a , mucilaginofa ; e tutte, infatti , hanno 
un po' di glutinofo, cosí che s' attaccano ad 
ogni cofa che le tocca; ed é difficile fepa-
rarle 1' une dall' altre. 

Alcuni fi fon immaginati che quefie Fa~ 
riñe non foífer altro che particelle di cera 
o di refina : ma il contrario fi prova fácil
mente ; imperocché non fi difeioigono nell* 
acqua, né nello fpirito, né negli olj , an
che quando v ' é l'ajuto "del f u ó c o . 

M . Bradley fuppone che una virtíi ma
gnética rifieda nella Fariña foceundans j col 

cui 
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cu! raezzo, quando é dcpoíitata ntW otrico-
lo della femmina tira i l nutrimento dall' al-
tre parti della pianta neU' ova , o ne' rudi-
menti del frutto, e li fa gonfiare . L a rea-
lita di quefla virtíi , ei i 'arguiíce dal tro-
varfi la Ücífa nella cera , che viene dalle 
pccchie principalmente o totalmente di la 
raccolta . Vedi CERA . 

A l c u n i , centro 1' ufo notabiliííirao della 
Fariña facundans , nella generazione deile 
piante, oppongono per avventura, che nei 
fiori, che pendono all'ingiu , come i l cy-
ciernen , &c. la fariña fcecundans non pub 
c fíe re gittata fu IT orifizio del piñillo . — A 
che fí pub rifpondere, che eífendo i piftilli 
di cosí faíti fiori , penduli e piü baíli che 
i polverofi apiei che li cerchiano, la ma
teria glutinofa, ed il piumino che copre l' 
eflremita del p iñi l lo , é per avventura capa-
ce di ricevere e di ritenere parte della Fa
riña , fecondo ch' ella cade; e íenza alcuna 
intromiflione d' eíía Fa r iña , i l fu o alluoga-
mento su la bocea del piñi l lo , pub, invir-
tu- del potere attrattivo , render fecondo i l 
femé dell' ú t e r o . 

F A R I N G E . Vedi PHARYNX. 
FARISEI * , una Setta celebre appreño 

gli Ebrei ant ichi ; ccsi chiamata , dicono al
cuni , perché erano fe para t i dagü altri Ebrei 
a cagion dell'auílerita della v i t a , e perché 
eglino profeffavano un maggior grado di fan-
t i i a , ed una piu fcrupolofa oííervazione del
la Legge. 

* Qlieflo % H fignificato della voce pharís , 
nella Lingua Ebrca , o piuttojlo Caldea ; 
donde e jormato i l Greco (papiaaioí, ed i l 
Latino Pharifeus. — San Girolamo , e 
diverfi de Kabbini foflengono quejf eti-
mologia j che e moho con ifpon dente alio 
jiato ed al car atiere de Fariíei , i quali 
non folamente Jl diflinguevano dagli al
t r i , per la loro maniera d i vivere , ma 
per i l Joro abito . 

F moho difficile fiffare V origine precifa 
áe' Farifci . I I Gefuita Serrarlo raette i l lor 
primo cominciamento verfo il tempe d' Esdra ; 
perché al lora fu che gli Ebrei incominciaro-
>io ad avere degl' interpreti delle loro tradi-
•¿icui . M a ¡don ato , dall' altro canto, non 
vuole che queña Setta fia nata fra gli Ebrei, 
fe non un poco prima del tempo di Cr iño . 
Aitr i , ferie con piü di probabilita , rife-
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rifcOno 1' origine de' Farifci al tempo de' 
Maccabei. 

Sia come fi voglia, i l Farifaismo é ancor 
la dottrina che prevale nella Religione Ebrea ; 
qucll' enorme moltitudine di Tradii ioni nel 
Talmud, che hanno tanta forza ed autorita 
appreíío la Nazione , viene tutta dai Fari
f c i , Vedi TRADÍZIONE , e TALMUD . 

Giofeffo, i l quale deferive i loro Dograi, 
dice, che attribuivano tuteo ai deitino, e a 
D i o ; cosí pero, che non privavano l'uomb 
del fuo libero operare ; lo che da Si ño Se
ñen (e fpiegau cosí : I Farifci credevano che 
tutte le cofe erano per deñ ino , cioé , col
la precognizione di D i o , ed in confeguen-
za del fuo decreto immutabile ; la volonu 
dell'uomo redando fempre. libera , e non af-
fetta o lefa : jato , hoc eji Deipráfeientia , & 
immobili decreto omnia geri ; manente tamen 
libero humana libertatis a ¡fen fu . 

Aífcrivano rimmortali ta dell' anima, ed 
uno ñato futuro ; ma anrmettevano nello 
íleflb tempo una fpezie di meíempíkhofi , 
o di trasmigrazion dell'anime . Vedi M E -
TEMPSYCHOSIS . 

I Farifci erano molto portatí a fpiegarc 
le Scritture in un fenfo allegorico, o mi fu
co ; ond' é che la maggior parte de' con-
vertiti al Criñlanefimo , fra gli Ebrei, é 
ñata de' Farifci, Vedi A LLEGO RIA &c . 

In re al ta , i Farifci fu roño in ogni cofa 
direttamente oppoñi ai Sadducei. Vedi SAD-
DUCEI. 

F A R M , OFERM, FIRMA , nella Legge, 
f gnifica un picciolo podere, o diílretto di 
campagna, che contiene cafa , e terreno , 
con altre coraoditadi ; añ i t t a to , o appalta-
t o , con iñrumento in ifcritto , o con paro
la , coll' obbligo di una rendita o corriípon-
fione annua. Vedi LÉASE. 

Queña in di ver fe parti chiamafi diverfa-
mente: Nel Nord dell' Inghilterra é detta 
Tack i nel Lancashire , Fcrmcholt j in Ef-
íex, tVlke &c. 

Nel Latino corrotto, firma f gnificava un 
luogo chiufo, o con recinto : donde, in al-
cune Provincie , offerva Menagio , che chia
mafi cloferie , clofure , ( chiufura) quello che 
ahrove chiamafi/¡?>7«t', o ferme , Aggiugni , 
che troviamo locare ad firmarn , in fignifi
cato di affittare un podere, a cagione del
la íicurczza che qui ha raífutajolo o pof-

feflo-
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reffore , in paragon de poíTeíTori a piaccre, 
0 ad l ib i tum. 

Spelmano , e Skinnero tuttavolta amano 
di dirivare la voce farm , dal Safl&nico 
Fearm, oFeorme, cioé viBu* o provigione ; 
a cao ion che i paefam, ed i poffeííbn ( te -
nants) anticamente pagavano le loro rendi-
te in provigioni, o vittuarie ; pofeia con-
vertite in pagamento di una íbmma di di-
naro. Onde originalmente una Fcrm era un 
luogo, cke fomminiftrava ai íuo proprieta-
1 io o Signore provigioni, Ed appreííb i Nor-
manni ancor fi diíUngue tra Farms o poderi 
che pagano in fpezie, cioé in provigioni; e 
quelli che pagano in dinaro; e chiamaníi i 
primi fempliceraente Fermcs , e gli a l t r i , 
blanche Fcrme. 

Spelmano fa vedere, che la parola Firma 
anticamente fignifkava non folo cib che noi 
chiamiamo a Farm , un pederé , ma anco una 
Fefta od un traítenimento , che i l poffeffor 
del podere dava al proprietarío , per un certo 
numero di g iomi , e con certa mifura, in 
coníiderazion delle terre, &c . ch' ei teneva 
da l u i . — Cosí Fearm nelle leggi del Re Ca
nuto fi traduce da M , Lambard, vicius j e 
cosí leggiamo rcddcre firmam unius noEiis^ 
e, rcddcbat unum dtem de firma ^ i l che di
nota trattameato e provigione' per una not-
te , e per un giorno ; le rendite, circa i l 
tempo deüa Conquisa , efiendo tutte rifer-
vate in provigioni. I I qual coftume pare che 
fiefi alterato íctto Arrigo I , 

Diciamo ancora, to farm dutics, impofis + 
&c- per appaltare dazj, gravezze &c. I I Da-
zio ááVexcife nelia Scozia é appaltato a 33300. 
1. ít. per annum . Vedi TASSA . 

F A R M A C E U T I C A ,cí> A PM A K E T T I K H , 
quella parte della Medicina , che da regola per 
la preparazione , ed applicazione delle Medi
cine . Vedi FARMACIA . 

F A R M A C I A * , poeputíK&a^ quel ramo di 
medicina che infegna la ícelta, la prepara
zione , e la miftura delle Medicine . Vedi 
MEDICINA . 

* La parola e derivata dal Greco <pxp[/oczoy , 
rimedio. 

, La Farmacia ü divide in Galénica, eChi-
mica. 

FARMACIA G^/ew/w , chiamata ancofem-
plicemente Farmacia, é quella che a noi é 
diñvata dagli antichi; e confifte nella cogni-
zione , e nel maneggio delle diverfe parti delia 

Tom, Í K 
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materia medica, che ora é nelle manidegli 
Speziali. Vedi GALÉNICO . 

FARMACIA Chimica, chiamata anco fpa-
girica , ed hermética é quella introdotta da 
Paracelfo , che la chiama Ars difl i l iatma' 
e confifte nel rifolvere corpi miíH nelle lor 
parti componenti, affine di feparare le uti l i 
dalle cattive, eraecogliere edeíaitare le buo-
ne . Vedi CHIMICA . 

Uno de' principali oftacoli che pongono 1 
Medici al progreflo della perfezione della 
Medicina, é i l trafeurare la Farmacia. — J 
femplici , volgari , familiari , agevolmente 
preparati, e quafi fempre in pronto , per of-
fervazion di Plinio, era no i íoli rimedj or-
dinati dalla natura ; quando la fraude ha pre-
fo piede nel mondo, e conrinciaron gli uo-
mini a vivere del loro ingegno , íubito turón 
aperte delle officine; e la vita fu offerta ad 
ogni uomo in vendita ; Furono efaitate, e 
decántate corapofizioni innumerabiii , m i -
fture íenza fine , e inefplicabili ; 1' Arabia, 
e 1' India íbnfi affoltate, e congefie in una 
prefa, o pozione i ed un' empiaílro per una 
picciola piaga s' é tratto fin dal Mar Ro í íb . 
Laddove i proprj ed opportuni rimedj fono 
quelli , de' quali fi nutrono ogni giorno i po-
ver i . -- H i j i . Nat. lib. 24. c. 1. 

FARO , PHAROS , una torre alzata v i -
cirio ad un porto , dove la notte fi accen-
de un lume , per guida e direzione delle 
navi . 

I I Faro d' AleíTandria , fabbricato in una 
ifoletta alia bocea del N i l o , fu anticamen
te famofiííimo, a tal che, egli comunicb i i 
fuo no me a tutt i gli a l t r i . — I I colofib di Pvodi 
íerviva di Faro. 

Ozanam dice , che Pharos anticamente fi
gnifkava uno Jhctto j come, i l Faro di Mejfi-
na . Vedi STRETTO . 

F A R R E A T I O , nell'antichita , 1'ifieíía 
che Confarreatio . Vedi CONFARREATIO . 

FARSA (FARCE * nel Francefe, e nell5 
Inglefe) era originalmente un picciolo, e r i -
dicolo fpettacolo, o trattenimento popolare , 
efibito da' ciarlatani, e da' loro buffoni, in 
pubblica firada , per adunar gente in folla . 

* La parola e Francefe, e fignifica lette-
ralmente uno fiivamento , una riempitura 
d i carni. Fu f e n z i dubbio qpplicata in 
quefla occafione, per cagione ¿hila varié-
th de gli fcherzi, dé' motti, e delle bujfo-
nerie j onde lo fpajfo della farfa e burlet-

D ta 
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ta e framifcíjiato . Aicuni Autori .deriva-' 
no Farce dal Latino Facetio/ altri dal 
Céltico farce , burla j altri d d Latino far-
cire, riempire., 

I n oggi Farfa é nome un poco meno 
ignobile . E l i ' é ormai íolta dalle itrade , e por-
tata ful Teatro ; ed in luego d' eílere efe-
guita con baííi motti , e con un ridicolo 
grottefeo , per írattenere la plebaglia , fi rap-
prefenta da' noftri Comic i , & é divenuta i l 
divertimento d' udienze le piíi pulite , e 
coltc., 

I Poeti hanno jiformata la ímpert inenza, 
e rozzezxa delle Farfc primitive; e le han-
no accomodate al güilo ed alia maniera 
della Commedia. La diíferenza tra le due, 
sula noftra fcena , é che la commedia s'attie-
ne alia natura ed iilla probabilita, e pereib 
é riftretta fia certe ieggi , e dee conícrvar 
unita, &c. íecondo che prefcriíTero i Criíici 
antichi, 

A l contrario la Farfa non riconofee Ieg
gi , anzi le lafeia tutte da un canto nell' 
occafione , I I fuo fine é puramente di pla
ceré, o di fvegliare l\allegrezza , ed i l r i 
fo; né fa .difficolta di ammettere qualunque 
cofa, che a tal fine contribuir poíTa, ezian-
dio fe ftravagante e irregolariííima. Quindi 
avviene che i l Dialogo nella Farfa é d'ordi
nario aífai bailo , le perfone di rango inferio-
re, la fa vola, o l'azione, triviale o ridico-
la ; e la natura .e la verita per tutto v i fo
no travifate ed efaggerate , per porgere un 
ridicolo vieppiu fenfíbile , Vedi COMME
DIA . 

F A S C I , FASCES , nelP Antichita , .accet-
te o mannaje légate aíTieme con verghe, o 
baftoni, e che portavanfi innanzi ai Magi-
ftrati Romani, per un contraíegno del loro 
ufizio, e della loro autorita. 

Floro, / . i . 5. ci afficura che Tufo de' 
Fafci fu introdotto dal vecchio o prifeo Tar-
quinio, quinto Re di Roma ; ed erano allo-
ra i l fegno della fovrana dignita. Ne' tempí 
pofteriori, furon i fafci ^ portati innanzi ai 
Confoli, ma alternamente; cioé a ciafeuno 
i l fuo giorno ; nc ft arabo fafces haherent du-
plicatus terror videretur, Livio /. %.c. 1 i Ognu-
no di loro ne aveva dodici portati da al-
trettanti fergenti , chiamati^ X/c?ow. Vedi 
LÍTTORE , DionyC Halic. 1. i i i , c. 84. 

A l t r i vogliono che Romulo fia_ FAutore 
di queib iní l i tuto, ed aferivono i l numero 
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dodici , al numero degli uccclli , che gü 
predifTero i l fuo regno. A l t r i teogon- ch'ei 
lo preíe ¿ ú Tofcani; e che i l nuniero do
dici corríIpondeva alie dodici nazi'.jni dell' 
Fleíruria , che nel crearlo Re gli diedero 
ciafeuna un ufiziale, per I . i t t e. Silio Ita-r 
lico aícrive la loro prima invcnzlon aduna 
Citta .dell'Hejtruria, chiamata Vttulonia . 

Queí\i fafci conítavano di rami d 'o lmo; 
nel .mezzo de' quali v' era un' accetta (fe-
-curis) la cui teíla fporgeva fuora dalfafcio. 
Plutarco riferifee le ragioni j i i .quefta difpo-
íizione. Publicóla tolíe á ú Fafci la manna-
ja , come attefta Plutarco medefimo, affine di 
rimovere dal popólo ogni motivo di terrore. 
Dopo i Confoli , i Pretori aífunfero i Fafci. 
Cenforin. de die Nat. oíferva che i Pretori 
n ' avevano folo due; Polibio e Plutarco lor 
jne danno fei. 

Nel Governo de' Decemviri, v* era T ufo 
áa. prima, che uno d'effi AvetteiFafci. Da 
poi ciafcun Decemviro n1 avea dodici, nell' 
iílefía maniera che i Re. 

F A S C I A , nell' Architettura , é una Hila 
larga, un filetto, o una ílrifcia , che par-
ticolarmente fi ufa negli architravi, e ne' 
piediftalli . Vedi ARCHITRAVE 3 e PIEDI-
STALLO. 

V Architrave confia di tre Fafci.t ; cosi 
chiamate da Vi t ruvio j poiché raífomigliano 
alie fafce , i n Latino fafci¡e . 

Queft' Autore non ammette fafcie nell' 
Architrave Tofcano, e nel Dórico; cioé lo 
fa tuto Jiício e fchietto , e fenz' alcun r i -
partimento o divifione , in par t i , oFafcia i 
Ma gli Arcliitetti moderni fi prendono la l i 
berta di difeordare in ció da lu í . Vedi Tav. 
Archit. Fig. 28. l i t . N . Vedi puré g l iAr t ico l i 
TOSC A NO .&C. 

Nelle fabbriche di pietra cotta, gli fpor-
gimenti de' mattoni al di fa delle fineñre , 
nei diverfi piani , toltone i l pia al to, fono 
chiamati fafce, 

Quefte fono qualche volta piane, e qual-
che volta modellate ; ma la modellatura é 
folamente una cima reverfa, od un cerchiet-* 
í o , nel fondo , con due corti piani e fchietti 
di mattoni fopra d' eífo; poi un aílragalo, # 
finalmente un picciol ovólo. 

FASCIA lata^ nell'Anatomia, un mufeolo 
della gamba ; chiamato anche membranofus . 
Vedi MEMBRANOSUS. 

FASCIA , nell' Añronomia , due ftrifee o 
file 
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file aí macchie íucíde , oflervíite ful corpo 
di Giove; che pajono tante Fafce, o g i n . 
Vedi GÍOVE r •# , - j , 

Le Fafce di Giove, fono pm Iucíde, che 
i l rimanentc del íüo diíco, e fono termína
te da li nee paral lele : fono qualche volta 
piu larghe, e qualche volta piü ftrette, né 
fefflpre occupano la parte medefima del 
ét ico* ! ' : . . I • ' F ; ' 

Ugenio oíiervo panmenti una ipezie aí-
fai grande di Fafcia in Marte j ma ell' era 
piü oícura che % refto del diíco, e ne occu-
pava la parte di mezzo. Vedi MARTE . 

FASCIA Í nella Cirugia, di no ta un giro, 
o filetto di tela, onde coprire, o cerchiare 
certe part i , che hanno biíogno d' eñe re ap-
poggiate F o foíknute ^ 

(fiando una fafcia é applicata i diventa üna" 
fafcmfura. 

FASCIALIS , ncirAnatomía , un mufco-
lo dclla gamba, chiamato anche Sartorius. 
Vedi S'AKTORTUS . 

FA SCI A T U R A , nelía Cirugía , 1' appli-
cazione d' una fafcetta ,• d' un filetto, o ru-
toletto, ad una parte del corpo; o l'atto di 
fafciare o legare una fafcettaattorno dclla 
parte affetta e delle parti aggiacenti, con 
primacioli, impíalhi r e íimili .• 

V i fono due forte di fafciatüra; delle qua-
H una abbraccia i rimed; fteííi , dicendofi fa
fciatüra r'applicazione di e f f i - - • L ' altra é 
dirctta íolamcnte a tenere i medicamenti su: 
la parte, 

F A S C I C U L Ü S , nella Medicina, un ter
mine qualche volta ufato per eíprimere una 
certa quantita , o mi fura dT crbe . 

Per fafckulu? s'intende quel tanto^ , che 
puo diere tenuto riel braccio* quando é piega-
t o , e poíato su la cima; de 1 Tanca. 

F A S C I N A Z I O N E * i FASCIN ; TÍO d i -
nota un íncantesmo od una malia, che fi 
fuppone operare per mczzo deU'occhio , o 
della lingua . Vedi MALÍ A . 

* La voce e Latina , formata dat Greca 
0ec<7. tum- y cke Jign/fica P ijie'ffa cofa ¿ 

•' GHScrítfOrf antichi diftinguono due forte 
ái Fafcmazioni j una eíegüita col guardare , o 
coir efficacia deU'occhio , D i queíta parla V i r 
g i l io , nella íua Egloga I I I . 

Nefcio r quif teneros oculus mihi fafcinat 
agnos . 

La íeconda per mezzo di parole , e fpe-
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zialmente di lodi maligne r Ta l é quclla men-
tovata da! mcdeíimo Poeta nella íua Eclo
ga V I L D 

j í m ft ultra placitum laudarit , baccare 
frontem 

Cingite, ne vatl noceat mala lingua fu
turo * 

Orazio tocca ambedue le fpezie di fafcina-
zione nel fuo primo Libro delle Piftole 

Non iftis obliquo o culo mea commoda quif-
quam 

Limat , non odio obfcuro , morfuque vc~ 
nenat* 

FASCINE , nella Fortificazione , ( Faggots 
nel Franceíe ) piccoli ra mi d 'a lbér i , legati 
in fafcio y ch' eflcndo frarñifchiati con t é r r a , 
fervono a riempir foífi, a coprire uomini , 
a fare parapetti di trincee, &c. Vedi Tav* 
Fort* Fig, 24. 

Alcunc fi-£üfFano nella pece liquefatta ; e 
meífe poiafuoco neU'occafione, fervono ad 
abbruciare gli alloggíamenti de' nemici, od 
aítre opere.. 

Una Fafcina impeciata é di circa un piede 
e mezzo t una Fafcina per difendere o copri
re , due o tre piedi. 

Nel Latino corrotto, s' ufa Fafcenina, Fa-
fcennia, e Fafcinat a, per fignificare i pal i , 
le fafeine Scc. foliti rinchiudere , o fervir di 
ricinto ai caílclli antichi, &c. 

_ FASCIUOLA , nelF Architettura , ogni 
piccola fafcia o Hita piatta , come quclla 

v e h e cofona o formonta 1' architrave Dóri
co . — Vedi Tav. Architet. Figr 1. e 28. 
l i t . a . 

EU' é anche chiamata fmia f ií qual ter
mine é ufato da Vitruvio per dinotare la 
medefima cofa; qualche volta anco, filetto y 
diadema i &c . 

F A S I , 4>A vE12* , nelFArtfOnomía, ?e 
diverfe apparenze , o quantitadi d' illumina-
z.one dclla L u n a d i Venere, di Mercurio, 
e degíi altrí Pianeti ; o le diverfe maniere 
onde appajono illuminati dal Solé . Vedi 
PÍA NETA 

* La voce e formata dal Greco (peum , ío 
appajo, io riíplendo , 

La varietk delle Faji nella Luna ' é nota-
biliíiima ; ora ella crefee , ora ella cala , 
ora é piegata in corna , e di nuovo appar 
quafí femicircolo 5 in altri tempi é gibbo-
í a , e fubito riaffume una faccia pienamen-
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te circolare . VedrLuNA , FALCATA, GIB.> 
BOSA , QUARTO di Luna y & c . 

Quanto alia teoría á t l k Fafi-Lunan, Ve
di LUNA . -- Quanto alie Fafi di Venere , i ' 
occhio nudo non v i difcuopre diverfita j ma 
bensi i l telefcopio : Copernico profetizzo 
un tempo, che 1' eta fuííeguenti trovcrebbo-
no che Venere é íottopoíía a tutti i cara-
biamenti della Luna ; la qual profezia fu 
adempita da Galileo, che dirizzando i l íuo 
Telefcopio a Venere , oííervo , le di lei Fafi 
emulare quelle della Luna; eflfendo elia ora 
piena , ora cornuta , ora gibbofa . Vedi V E 
NERE . 

E Mercurio fa lo fíefíb. — Tutta la dif-
ferenza tra quefte e quelle della Luna , fi é 
che quando quefte di Mercurio e Venere fono 
piene , i l Solé é tra eíTi e noi j laddove quan
do la Luna é piena , noi fiamo tra effa ed i l 
Solé . Vedi MERCURIO . 

Saturno imbarazzb per lunga pezza gli 
Aftronomi colla fuá ftrana varieta di Fafi i 
Hevelio ed altri lo trovarono i . Monosfe-
ñ e o . 2. Trisfeneo . ^.-Sferico-aníato . 4 . E I -
liptieo-anfato . 5. Sferico-cufpidato : Ma 
Huygens fa vedere che quefte Fafi. moftruo-
fe dtbbonfi tutte all'imperfezione de' Tele-
icopj . Quefto grande Autore , ajutato da' 
Telefeopj migliorj , noto tre Fafi princi-
paíi j cioé a' JÓ. di Gennaro 1Ó56. Satur
no era rotondo , a' 19. d' Ottobre , bra-
chiato , e a' 17. Settembre Í Ó57, anfato. 
Vedi SATURNO . 

FASI dcllc Comete * Vedi rAríicolo CO
META . 

JDeterminare le FASI d un Edijje per ogni 
dato tempo . — Trovifi i l íuogo della Lima 
nella fuá femita viíibile per quel momento; 
e di í a , come da un centro , coli' interval-
lo del íemklrametro della Luna , deferivaíi 
un circolo. Trovifi in íimil maniera i l luo-

del Solé nell' eclittica , e di l a , col fe-
midiametro del Solé deferivaíi un altro cir
colo : F interfezione dei due eircoli moftra 
le Fafi dell' ecliiTe ? la quantita de-li' oícura-
zione j e la pofízione dellc cufpidi , e delle 
corna . Vedi ECLISSE . 

F A S T I , nell 'Antichita , i l Calendario 
Romano , in cui erano efprefli i diveríi 
giorni dell' anno , colle loro íefte , giuochi, 
ed altre folennitadi o cerimonie. Vedi CA
LENDARIO * 
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I Romani avevano i loro Fafit majorcr9 

e minores : Quelli erano i Fafii de' Ma-
giftrati , e quefti chiamavanii Fafii calen
dares . 

I FASTI Calendares che proprramentc, e 
primariamente chiamavanii Fafii y fí defini-
ícono da Fefto Pompejo\ lihri contcnenti 
una deferizione di tutío V anno; cioé l'Efe-
meridi, e Diar j , che diftinguono le diverf?. 
fpezie di giorni , dies Fefii , Pwfefii ; Fa f i i , 
Nefafii y &c. Vedi FESTI &c» 

I I loro Autore fu Numa , che commef-
fe la cura e la direzione de' Fafii al Ponti-
fex Maximus; a cui i l popólo fcleva anda-
re a chieder lume e configlio i n ogni uopo 
ed occaíione . Quefto eofturae fi ritenne fia 
all'anno di Roma 550. quando C Fia v io , 
Secretario de' Pontifici, eípofe nel Foro una 
lifta di tut t i i giorni , ne' quali era lecita 
kvorare 5 lo che fu" cosí ben ricevuto dal 
popólo, che lo feeero' Edile Curulc í Liv» 
L . i x . cap. 46. 

Quefti Fafii minores, o Fafii Cahyjdares, 
erano di due fatte : urbani , e rufiiei . — 
I Fafti urbani , o Fafii della Citta eran 
quell i , che s'oífervavano nella Citta . A l -
cuni vogliono , che foífero cosí chiamati, 
perché erano efpofti pubblicamente in di-
verfe parti della Citta ; benché dalle di-
verfe Infcrizioni , o meifioni de' medeílmi 
fovra pietre antiche , íi potrebbe per av-
ventura argüiré , che anche le perfone prí
vate l i avevano nelle lor cafe. Quefti Fafii 
urbani fon quelli puré che Ovidio intrapre-
fe d' illutlrare , e commentare, nel fuo l i 
bro Fafiorum , di cui abbíamo i fei primi 
libri j gli altri fe i , fe pur furono mai ferít-
t i , eífendofi perduti. Oltre Ovidio , diverfi 
altri Autori hanno trattato 1' ifteííb argo-
mento r in particolare L . Cíncio Alinien-
tato , Ful vio Nobiliore , Mafurio Sabino, 
Corn. Labeone , C. Liciniano , e Nifo : 
D i tutt i i quali Macrobio fa menzione , 
ne' fuoi Satum* ed ha confervati de' fram-
menti di ciafcheduno ; oltre un' Opera di 
un cesto Bsebío Marco , íntitolata De Fa~ 
fiis diebus , eitata da Fulgenzio De Prifco 
fer mone. 

Ne' FASTI maggiorJ , o Fafii de' Magi-
ftrati , erano efpreffe le varíe Feíle , coa 
ogni altra cofa che riguardava gli Dei , la 
Religione, ed i Magiftrati , gl'Imperatori ? 

i lo-
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l loro giomi natalizj i gli uiiz.j, i _ grorni 
confacrati ad effi e le ^ ñ e , e le cerimome 
ftatóíite in loro onore; o per l a l o r o p r o -
iperita, &c. 

Con un buon numero di íimíh cfrcoítan-
2,er 1'adulaziorre a lungo andaré ingrofsb 
a dismifura i Faf í i ; onde vennero denomi-
nat¿ M á ^ i y per diílinguerli dai meri Fa-
J l i calendares. 

Nei FASTÍ rujlícty o Fafii della campa-
gna . , erano efpreífi i diverfi g iomi , le fe-
fte átc. da offervarfi dalla gente della carn-
pagna ; imperocché effenílo cortero impiega--
t i nel eoltivare k terrs , piu poche Feí lc , 
piu pochi facrificj ,> e r i t i erano lor comáié-
dati , che agli abitatori delle ckta; ed egli-
no^n'avesn parimeníi alcune peculiari, che 
nella citta non íi ofísrvavano» 

Quefti FaJU ruftici eontenevano poco al-
t r o piu che le ceremonie delie Calende 1 
delle None, e delle I d i ; le fierei- fegni 
del Zodiaco ,- 1'accrefeiraento, ed i l ca lar 
de' giorni \ le Deka tutelar! d' ogni raefe , s 
certe direzioni per k opere F U í a i i y da e o m -
pierfi in ciafcun- raefe. 

FASTI , erano altresl una Crónica r c d 
un regiílro del tsmpo, in cui erano dim> 
tati gli anni per l i Confoli r ifpett ivi , coi 
principal! eventi che erano íucceduti f o t t o 
i ior Coníblat i ; ed eran pero ehiamati Fa~ 
fti Con fu lares . 

Onuphrio Panvinio, Pighio e JaníTen 
d' Almelooven ci han dati i Fafli Con/ola-
xi -y í due primi con lunghi e dotti Com-
menti , ne'quali fono efpreffi n o » folamen^ 
te i Confoli , ma anche i Dittatorr, i ma-
giñri equitum , i trionfi ? e le o v a z i o n i P i -
ghio vi- aggiunge quanti ha potuto trovare 
nomi cV altri Minií tr i , cioé de' Pretori, de' 
Tribu ni r &c , D'Almelooven s'é rirtreíto 
ai foli Confoli. 

FASTI , s' applica anche agli archrvj-, eé 
alie pubblkhe memorie , dove fon cuftodi-
t i i Fafli Storici Pubblici r e le cofe nota-
bil i accadute ad un popólo. 

I n fimil fenfo, i l Martirologio é chia-* 
mato i Fajit Sacñ della Chiefa. Vedi MAR
TIROLOGIO .. 

I I Gefuita Du Londeí ha compilatr i Fa-
fii di Luigi i l Grande &c . 

FASTI, O dies Fafli y. dinota-va al t re si i 
giorni di corte, o giudicatura . V.GTORNO .. 

La parola Fa j i t , fajhmm é foícíiata d^l 

FAS t p í 
verbo/¿rn , parlare; a cagíone che in cota?-
giorni le Corti o Tribunali erano aperte, 
le caufe fi udivano, ed al Pretfore era per-
meífo fa r t , cioé pronunziare le tre parole, 
do, dieo, addieo: gli altri giorni ne' qualí 
queño era pfoibito, chiamavanfi Nefafli 
Cosí Ovidio: 

lile Nefaftus ert't per qnem tttd verba_/?-
lentur ̂  

Faftus erit pcY querrí íege ticehit agi . 
Qucñi dics Fafii erano notati nel Calen-» 

dario, colla lettera F . Ma oflervifi j che v i 
erano alcuni giorni ex parte Fa f i i , in par
te Fa f i i , i n parte nefafli; cioé fi potea di-
ftribuire la giuftrzia i n certe ore del gior« 
no ; e in aitre nb'. Qiieñi giorni erano ehia
mati intercifi „ Erano fegnati nel Calen« 
dario F. P. fafius primo, in cui fi potea 
doniandar giuft im nella prima parte deí' 
giorno. 

F A S T I Ü I O , difgufio , una peralta d' ap-
perito, o un1 avverfíone e ripugnanzaí a l 
eibi che comunemente fi mangiano. Vedi 
NAUSEA L 

11 Fafiidio de' cfbi fi ha da' Medici per 
uno de' principalr difordini dello írbmaco. 
Proviene da mancanza di fenfazione nel fu-
perior orifizio del ventrrcolo^ che pub effe-
re cagionata in diverfi modi; come per la 
foverchia abbondanza di cibo; per lí umo-
r i craffi , pefanti nello ftomaco ; per 1' ali
mento'- pingue vifeido; per i ' oftruzioni del
le lattee; pes? le fuppreffioni delle evacúa-
zioni conforte y per 1J inter-miíFione degli or-
diñar; efercizi; per un difetto ne' nervi , 
nell' eífere abolita o; fofpeía V ordinaria loro 
facolía, come in un letargo, e neli' apo-
pleííkr; e, íecondo Silvio-, per una erafia r 
vifeida faliva, o per una bile denla, che' 
aícende e sboeea dagli intefiini tenui nello-
ftomaco. 

F A S T I D I U M cibi , Vedi Fart icoloNAU-
SEA 

F A S T I G I U M , nell' Architettura , 1'iftef-
fo che Frontone. Vedi FRONTONE , 

F A T E , un termine che frequentemente 
eceorre nelle aníiche tradizioni, e ne' ro-
m a n z i e ehe dinota una ípezie di genii 
o di deita imrrraginarie, che foggiornano sil
la térra f e íi diítínguono per moite fanta-
ftiche azioni, ed ufizj, o buoni, o rei • 

Le Fate fono una forta peculiarc di di-
vinitadi y che hanno poehiíTi-ttia relazicnc 

con 
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t o n quelle ácglí antichi Greci e Romani; 
íc pur non coincidono alcun poco collc lo
ro Larve . Vedi LARVE , Quantunque a l t r i , 
e con ragíone, non le vogliano noverate 
fra i Dfei • ma le fuppongono una fpexie i n 
termedia di efleri ? né d i i , né angeli, né 
uomini , né demonj. 

Sonó d' eñrazionc, o creazíone oriénta
le , e fembra che fieno ftate invéntate dai 
Perfiani o dagli Arabi ; la cui í loria, e re-
ligione , abbondano di nevelie di Fate e di 
Draghi .. I Perfiani le chiamano Pcr i , e 
gl i Arabi Giun , e danno loro un peculiar 
psieíe j che fuppongono abitato da eííe 7 chía-
mato Giuni í í ian, e da noi Fairyland, i l 
paefe delle Fat^. — La grand5 opera del no-
ilro celebre Inglefe Spencero, the Fairy-
qmcn la Regina Fata ? o delle Fate y é un 
poema épico fotto le perfone ed i caratte-
r i delle Faie, 

Naude , nel fuo Mafcurat, diriva L' ori
gine delle favole delle Fate, da quelle del
le Pares degli antichi, e íiippone che Pune 
e Paltre fieno ftate una í'pezie di nunzj o 
d' interprtti del volere del cielo agli uomi-
m i n i . Ma allora , per Fatc egli intende una 
fpezie di maghe , o Incantantrici, famoíe 
per lo predir eventi futuri , col me/zo di 
alcune comunicazioni coi genii íbpraraento-
v a t i . Le feiocche fuperftiziofe nozioni degli 
antichi, egli oflerva, che non erano cosí 
formidabili come le noftre; né i l loro infer
no e le loro furie per niente comparabili 
ai noftri demonj. Percio, i n vece delle no-
ftre Incantatrici o delle noílre ftreghe, che 
non fanno fe non raale , e fono impiegate 
ne' piu vil i e bafíi ufizj, avevano una piíi 
bella fpezie di dee s chiamate dagli Autori 
Latini alias dominas ¿ le quali non faceva-
no quafi aitro che bene y e íi compiaceva-
no de' fatti nobili ed onorevoli r Tal i fu-
rono la loro Lamia, e la lor ninfa Egeria; 
dalle quali le moderne Regine delle F ^ í e , la 
Maga Alcina , Fata preífo i 'Ar io í lo , Glo-
riána di Spencero, ed altre macchine nelia 
favola Inglef e e Francefe , fu ron o, íenza 
dubbio, dirivate. Alcune di eífe l i fann'aííi-
ík re ai naícimenti de' Principi o de' Cava-
l i e r i , per informarli del lor deftino, come 
facevano anticamente le Parche: teíHmonio 
Hygino, c. 171. e 174. 

M a , con licenza di Naudeo, gli Antichi 
non erano fenza Üregher o maglie, delpa-

F A T 
id malvagic che le noftre; tafí erano la Ca-
nidia d' Orazio , od. V , e fatyr. l ib, 5,1. i . 10. 
Né le Fate fuccedettero alie Parca:, e né 
anche alie Venéfica; degli antichi j ma piut-
tofto alie Nymphas; imperocché tali furo-
no l a m i a , ed Egeria, Vedi NINFA, PAR
CHE , &c . 

Ciñólo, o anelk delle FATE , é un fenó
meno frequente ne'campi, & c . cioé una fpe-
zie di rotondo, o cerchio, chei í volgo crc-
dc fia delineato dalle Fate nelle loro danze . 

Sonó di due forte, uno dy efíl ha fette od 
otto canne di diámetro, e contiene un ro
tondo e nudo fentiere , largo un palio, con 
della gramigna, o erba verde nel mezzo; 
1' altro di diveríe grofíezze, circondato da 
un giro di erba, molto piíi frefea e piü ver
de che quella del mezzo ^ 

M , Jcíibp e M . Walker , nelle T van faz. 
Filofof. gli aferivono al lampo; lo che con-
fermaíl dall' eííere cotai cerchi fpeífo prodot-
t i dopo tempeífe e dopo molto íampeggia-
re &c. come pur dai colore e dalla rompe-
volezza delle radicí delP erba , o fieno, quan-
do prima oííervaíl. Non é maraviglia che 
i i lampo, come gli altri fuochi, fi mova 
in g i ro , e abbruci piu nell' eftremita che 
nel mezzo, 

Secondo quefli Au to r i , la feconda fpezíc 
di circolo proviene originalmente dalla pri
ma : Perba abbruciata e confumata dai lam
po , eííendo íolita crefeere piu abbondante-
mente dappoi. A l t r i Autori hanno aíferito , 
che quefti anelíi delle Fate fono formati dal
le formiche; a cagion che quefti iníetti tro-
vaníi fpeííb viaggiare iv i a turme , 

F A T H T M T T I , o FATHEMITI , i difeen-
denti di Maometo per via di Fathima, o 
Fatkcmah , fuá figliuola , 

La dinaftia de' Fathimiti, cíoé de' Princi
pi difceñdenti in linea retta da A l i , e Fa-
thima fuá moglie, figliuola di Maometo, 
comincib in Africa, nell'anno dell' Hegira 
296 ; di Gesli Crifto, 908, 

I Fathimiti conquiftarono pofeia l 'Egi t to , 
e v i fi ftabilirono , in qualita di Califi . Ve
di CALTFO -

I Fathimiti d' Egi t to , finirono in Abed , 
Panno dell' Egira 5 Ó 7 ; 2<58 anni dopo i l 
loro primo ílabilimento nell 'Africa; e 208 
dopo la conquifta delP Egitto . 

F A T H O M , una mifura Inglefe , che con
tiene fei piedi; prqfa dalla maggior eilenfia-

ne 
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ne ¿ék due braccia, quando fono <3in2zate 
i n una linea re t ía . Vedi MISURA . 

I I Fatkom principalmente fi ufa ful ma-
re , nello ftimar le lunghezxe dellegomene, 
ed altre corde di naviglio, ed i fondi e ican-
daoli del ma1"6 i come puré nelle miniere, 
neííe cave di pietra, ne'pozzi , e ne'iavori 
di Fortificazionev;) 

V i fono tre ípezie di Fatmms, accomo-
¿ate ai diverfi ranghi di vafcelli. I p r i m i , 
cioé delle Navi da guerra , contengono íei 
piedi, que' di mezzo, o quelli de' Vafcelli 
mercantili chique piedi i , _ed i piccioli 
Fatímns che ü ulano ne'minori navigl i , ne' 
flyboti (fij/boatí) & c . edaltrebarchepefehe-
reccie 5 folamente cinque piedi, 

FATHOM , parimenti corrifponde alie m i -
fu re di diverfi paefi, particolarmente d'Ita-
l i a , e fi prende per lacanna, o perilbrac-
cio (u lna) ordinario , con cui fi miíurano 
le cofe di commercio . Vedi BRACCIO, e 
YARD . 

F A T O , FATUM , in un fenfo genérale, 
dinota una neceííita inevitabile , che dipende 
da. qualche caufa fuperiore, 

Fato é un termine, molto ufato appreífo 
i Filoíofi an í ich i . E voce formata da fan~ 
do, dal parlare , e primariamente fignifica 
1' iftcfíb ch' ejfatum, cioé una parola , un de
creto prenunziato da D i o ; od una fentenza 
determinata, con cui Dio ha preferitto 1'or-
dine delle cofe, aíTegnato ad ogni perfona, 
a cui le tali cofe fuccederanno. 

I Greci lo chiamano, H^'jcfj.ivn, quafi «p-
/xof, nexus y una catena , o neceífaria ferie 
di cofe, indifíolubilmente conneffe affieme ; 
ed i moderni , providenza , Vedi PROVI-
DENZA, 

Ma oltre queño fenfo della parola Fata, 
in cui ora dinota la conneífione delle eagio-
ni in natura , ed ora la conneífione mede-
íiraa nel decreto divino j la íleífa voce Fato 
ha uno feopo ulteriore, ufandofi per efpri-
mere non so quale neceífita, o deítinazionc 
efterna delle cofe , da cui tutt i gli .agenti, 
si neceífarj, come volontarj, fono demina-
t i , e dirizzati ai lor fini . Vedi NECESSI-
TAV. ' 

Gli Autori dividono i l Fato in AJirologico, 
e Stoico, 

_ FATO AJirologico, dinota fecondo gli Aflrolo-
-gi una neceffita di cofe , ed eventi, che nafce 
dall' influífo, e dalle pofizioni de' corpi celeíli, 

3 1 
che dan kgge r sí agli elementi ^ ed a' corpi 
m i f t i , come anco alia volontadcglí uomini . 

Nel qual fenfo la parola é fpeffo ufatadá 
JVIanilio: Certum eji & inevitabile fatum t, 
Matericeque datum efi cogi, fed -cogeré Jiellps 
Vedi ASTROLOGIA, 

FATO Stoico, Fa ta l iú , fi definifee da 
Cicerone , un ordine , ,0 ferie di caufe , on
de fendo una caufa concatenata col f altra t 
ciafeuna produce 1'altra ; e si tutte !e cofe 
( fiuunt) provengono da una prima Caufa,. 

Crifippo lo definifee una naturale inva-
riabile íucceffione di tutte le cofe ab eterno, 
ciafeuna involvendo 1' altra . 

A quefto Fato gli Stoici foggettano gli 
ílefíl De i . Cosí i l Poeta: I I padre di tutte 
le coíe fece ieggi ful principio, colle quali 
non folamente ei lega le altre cofe, ma fe 
íleífo. Cosí Séneca: EademnecejTnas& dcos 
alligat, Irrevombilis divina pariter & huma
na citrfus vehit, — Ipfe Ule omnium conditor 
& rebhr fcripftt quidem Fata , fed fequitur : 
femel fcripfit, femper paret * 

Quefia ferie eterna di caufe, i Poeti chiama
no uoipcfi , eparche, o deftini. V . STOICISMO , 

I I Fato é divifo da alcuni Autori piu re-
centi in Fifico , e Divino, 

FATO Fifico , é un ordine, e una ferie di 
caufe naturali, appropriate ai loro effetti. 

Queíla ferie é neceífaria ; e la neceffita h 
naturale. I I principio o fondamento di que-
fto Fato, é ía natura , od i l pe tere , e la ma
niera d' operare , che Dio originalmente die-
de ai diverfi corpi, agli elementi ed ai rai-
í l i , &c . Per queílo Fato, i l fuoco rifcalda; 
i corpi comunicano i l moto gli un i agli ai-
t r i , i l Solé, c la Luna oceaíipnano i ñuffi e 
rifluffi del mare &c . E gli effetti di queílo 
Fato, fono tutt i g l i eventi y ed i fenoracni 
neirÚniverfo; eccettoché quelli che nafeono 
dalla volonta umana . Vedi NATURA . 

FATO Viv ino , ¿ queílo che piu comunc-
mente chiamafi Providenza . Vedi PROVI
DENZA . 

Platone nel fuoFedone gP inchiude ambe-
due in una Definizione; quafi volendo far in-
tendere, che íbno una ñeffa cofa attivamen-
te , e paífivamente coníiderata . Cosí > Fa-
twm eji ratio quadam divina, lexque naturá 
comes, quee tranfiri nequeat, qmpps a caufa, 
pendens, quee fuperior fit¡ quibusvis impedimen-
tis ,y Ma quella diBoezio pare la, piuchíara c 
la piu giufia: Fatum i dic' egl i , ejt inh^nns re-
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Í>Us mobilibui d 'ifpofitio, per quam Pwvtden-
tia fuis queque ncEiit ordinibus * 

F A T T I Z I O , figninca mía cofa fattacon 
1' arte; in oppofizione a ció che e prodotto 
dalla na.tura.. 

Le acque diíliilate fono liquori fa t t iz j , 
Vedi ACQJJA . 

I I Cinnabro é divifo i n natuxaíe , e fatti-
zio. Vedi CINNABRO. 

F A T T O R A G G I O . Vedi FATTORE , SEN-
SERIA &c. 

I I Fattoraggio, o 1'u.tilita, e gli ítipendj 
o provifioni, digerifcono nelle diverfe Piaz-
ze, e fecondo i diverfi viaggj: Per un che 
di mezzoj puoíE i l fattoraggio fiífare a tre 
f er ,cento del valore delie merci véndate &c. 

Nella Virgin ia , nell' Ifole Barbados, e 
Jamaica, i-1 Fattoraggio é da tre fin a cin-
que per cento, ed i l fimile corre per la 
maggior parte dell' Indie Occidentali. I n Ita
lia corre i l due e mtzzo per cento,. I n 01-
landa uno e mezzo; nella Spagna, Porto-
gallo , Francia , &G. due per cento 

F A T T O R E , nel Comraercio, é un agen
te , od una perfona, che opera, e negozia 
per un mercante , di commlíTione j ( chia-
mato altresl commijfioner in Ingleíe) in al-
cune occafioni detto anche fcnfale, e peril 
Levantero^/y. Vedi COMMISSÍONER , SEN-
SALE &c . 

I Fattori fono principalmente incaricati 
di comprare o dj venderé effetti e merci ^ 
o di far 1' un e l 'a l t ro . 

Quelli della prima fpezie fono per lo piíi 
ftabiliti ne' luoghi dove v i fono manifattu-
re coníiderabili., o nelle Citta di gran tra
fico. 

I I loro ufizio é comprare e raccogliere 
derrate e merci per l i mercanti che rifiedo-
no altrove ; farle imballare , e mandarle alie 
perfone per 1c quali fono ñate cómprate. 

I Fattori per la vendita , fono per lo piu 
fiífati ne' luoghi dove vi é un grande fpac-
eio. I mercanti, ed i maniffattori mandan 
a coftoro i loro effetti affinché fieno yenduti 
feeondo i l prezzo , e le altre condizioni efpref-
íc negli ordiai indirizzati ad eífi. 

GU ftipendj o gli ut i l i per la vendita, 
íono per lo piu netti da tutte le fpefe, di 
cariaggio, di cambio, di rimeffe&c, eccet-
to che i l porto dclle lettere, chenonfi met-
te mai a contó. Vedi FATTORAGGIO. 

FATTORI , nell' Ari tmét ica , Faftom, é 

F A T 
un nome dato ai due numeri, ¡che fono mol-
tiplicati 1' uno in V altro ; cioé , i l molti-
plicando ed i l moltiplicatore: cosí detti per
ché faciunt produftum , fanno o coftituifeono 
i l prodotto . Vedi MoLTiPLiCAZiONE . 

F A T T O R I A , un iuogo, dove rifiede un 
numero confiderabile di fattori , per nego-
ziarc , e trattare per l i lorf i padroni o prin-
cipali. Vedi FATTORE . " 

I l termine FATTORIA , {fañory ) princi-
palemente fi ufa , parlando delie Indie Orien-
t a l i , e d' altre parti xlell' Afia , dove le Na-
zioni Europce, mandano i loro Vafcelliogni 
auno, per comprare le derrate o merci di 
quel Paefe, e venderé quelle recate dali' Eu
ropa . 

La piu grande e piu nobile Fattoria nel 
mondo, é quella degli Ingkf i alie Smirne. 
D'ordinario é compaña di 8o, o ico perfo
ne , la maggior parte delie quali fon gi :va-
ni Signori delie raigliori Famiglie, e bene 
fpeffo i figiiuoli piu giovani de' Par í . Quel
la é una fpezie di feminario di' Mercanti. 
Efíendo neceífario fervire da giovani di i lu
dió o allievi almen fett' anni , per aver t i -
tolo o diritto al traífícar nel Levante; l ' ufo 

chele perfone di fortuna obblighino i b r 
figiiuoli piu giovani a qualche Mercante , i l 
quale , in confiderazione di t re , o quattro-
cento lire fierline, fi contenta, dopo fpirati 
i tre primi anni del loro inmamento nel 
negozio, di mandarli alie Smirne; dove non 
folamenre eglino maneggiano gli affari del 
loro padrone , con utilita o íHpcndj dovizio-
í i , ma hanno parimenti la permiíTione di 
negoziare per sé; con che poífono viverc 
íplendidamente i l refto del loro noviziato 
nel negozio, ed alia fine riefeono i meglio 
capaci per lo traífico e per la mercatura, 
diqualunque giovane uomo del mondo. Ve
di COMPAGNIA , 

F A T U A R I I , nell'antichka , erano per
fone , che parendo inípirate , predicevano 
le cofe avvenire. Vedi PROFETA. 

La parola é formata da Fatua , moglie del 
Dio Fauno , che fu creduto che infpiraífe alie 
donne la cognizione del futuro j ficcome 
Fauno ifteífc la infpirava agli uomini. — 
Fatua thht i l fuo nome da/¿m", q. d. va~ 
ticinari, profetizzare. 

F A T U U S Jg^/ í . Vedi IGNIS FATUOS. 
_ F A V A , fommitadel membro vir i le . Ve

di GiAKS . 
F A U -
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F A U C í . Vedi PHARYNX . . 
F A V E L L A , Fa t to , o 1'arte diefpnme-

re i penfieri umani , con certi íegm , m-
ventati a tal uopo. Vedi SEGNO . _ 

Quefti fegni fono principalmente luom 
colla voce^e con le leítere. Vedi V O C E , 
SUONO , e LETTERA . 

FAVELLA , nella Grammatica, dmotaun 
íidunamento di varíe parole § poíle con or-
dine . Vedi LINGÜAGGIO . 

I Grammatici generalmente fann'oíío par
t í dolía Favella : cioé otto fpezie di parole 
úfate nel diícoríb , cioé , mme , pronome , 
verbo ? participio g avverkto , congmnztons , 
prepojizione, ed interjczionc ; cialcuna delle 
quali vedi íbtto i i fu o proprio articolo , AD
VERBIO , N o ME , PRONOME , &c . Vedi 
anco PARTE . 

I I P. Buffier , uno degli ul t imi e buen i 
Scrittori di grammatica , ammeíte íblamente 
tre parti della Favella, o del parlare, No-
me ¿ Verbo) e Modificativo j la qual ultima 
parte inchiude Tavverbio, la congiun'zione , 
e la prepofizione. Vedi MODIFICATIVO. 

FAVISSA * , tra gli Antiquarj , una bu-
ca, un foíío , una volta fotterranea , dove 

di raro fi tiene e cuñodifee qualche cofa 
prezzo. 

* La parola femhrd formata da foviflfa , 
diminutivo di fovea , buca , o foffa . 

La Faviffa i fecondo AuloGel i io , e Var-
rone , era a un dipreffo la fleflfa cofa che 
i l Sna-avpoí , thefaurus de' Greci e de' Ro-
mani antichi j e quel che in alcune Chiefe 
moderne cbiamaíi archivo, o teforo. 

Nel Campidoglio v'erano diverfe Favijfa;. 
Erano luoghi íotterranei, murati ed a vol
ta , che non aveano ingreflb o apertura , 
fe non fe per una buca nella fommita, che 
íi chiudeva con un gran fafíb. 

Erano principalmente deílinate per cuílo-
dirvi le vecchie e logore íb tue ; ed altri 
mobili antichi , adoprati gia nel templo ; 
con tanta religione da quel popólo riípet-
tavaíi , e confervavaíl ogni cofa che foffe 
ftata confacrata . Catulo averebbe abbaíía-
to i l fuolo del Campidoglio ; ma ne fu 
trattenuto e impedito dalle favijfó. 

Tuttavolta un dettaglio diíFerente intor-
no aMe Faviffie ci vien dato da Fefto ; fe
condo queft' Autore , elleno erano pozzi, o 
ncettacoli d' acqua , vicino ai terapli , e 
per ufo di effi: V ifteffo che quel che i Gre-

Tomo IV. 
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GÍ Chíamavano C ^ X K O Í , ombiiieo, dalla fuá 
figura rotonda &c . Gellio parimeníi da lo
r o i l nome di cifterne , non men che Fe-
fío i ma é chiaro , che non per altra r a -
gione , fe non perché raíTomigliavano alie 
cifterne nella figura. 

I n fatti le due nozioni fi conciliano fen-
za moka difficolta . Eííendo certo , che i 
tefori di afeuni Templi Greci antichi era-
no cifterne, o ferbatoi d'acqua , dove i l Po
pólo era folito bagnaríi o lavarfi, prima di 
entrare nel Tetnpio. 

F A U N A L I A nelPantichita, fefte cc~ 
lebrate dai Romani in onore del Dio Fau
no . Vedi FESTA . 

,* 1/ Dio Fauno , a cu i era quejla folenne 
Fefla dedicata , e da cui avea prefo i l 
nome, fu P ifleffo fra i Romani , che i l 
Pan de"1 Greci. Vedi FAUNI . 

Le Faunalia celebravanfi i l giorno delle 
None di Decembre , cioé , i l quinto gior
no di quefto meíe . I I facrifizio principáis 
era un caprio ; o piuttoño , fecondo Ora-
z io , un capretto , infierne con libazioni di 
vino , e bruciar d' incenfo . 

Propriamente erano u n a fefia della c a i r N 
pagna | perocché fi folennizzava ne ' campi, 
e nelle ville con allegrezza e divozione par-
ticolare . — Orazio ci da u n a leggiadra de-
ferizione di quefla f e f l a , n e l l a X V I I I . Odc 
del fuo 3. l ibro. 

Tener pleno cadit hoedus amo, 
Larga nec defunt Veneris fodali 
Vraa crátera : vetus ara multo 

Fumat o dore. 

Struvio , nel fuo Calendario Romano % 
a fefla di Fauno , nelle Idi di Feb-
cioé nel di 13. di queflo mefe : e 

fegna . 
braio , 
le Faunalia ^ le mette nel V . Idus Dec. o 
fia ai nove di detto mefe. E nel c. xx. fá 
vedere , che in realta furono due le fefle 
Faunali , una in Febbraio , mentovata da 
Ovidio Fafi. 1. V I . verf. 246. l 'altra, ai 9. 
di Decembre , mentovata da Orazio , nel 
luogo poc'anzi citato. 

F A U N I , _ appreíío gli antichi , furono 
una fpezie di íemidei , che abitavano nel
le Forefte j chiamati anche Sylvani . Vedi 
SYLVANI. 

I Fauni fi credono deitadi puré Roma
ne i ignote ai Greci . Venivano rapprefen-

E tati 
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tati come mezao u o m m i , meizo capre ; 
c o n le coma , orecehie , piedi , e coda di 
capra , c o n un nafo fchiacciato , ed il re-
ño d' u o m o , 

l í Fauno Romano , abbiam gia oíTerva-
t o , che coincideva col Pan de' Greci. Ora , 
nc' Poeti , troviamo frequente menzione di 
Fauni) e Panes nel numero plurale ; pro-
babilmente adunque , i Fauni furon gli flcf-
fi che i Panes, Vedi PANES . 

La ragione .íi era , che v i avea diverfi 
Faum , e diverfi Pañi ; benché tut t i di-
kendeííero da un principale. Cosí Ovidio: 

¿íut quas femidem Dryades , Faunique 
bicornes 

Numine contaBas attonuere fuo . 
I Romani l i chiamavano Faum , Fica-

r i i , e Fauni ficarii . La denominazione fi-
carii fu dirivata non dal Latino ficus , fi-
efs , un fico , come alcuni fi fono imma-
ginat i : ma da ficus , fici , un tumore, od 
una eícrefcenza earnofa, che viene alie Ú-
glia , e ia altre parti del corpo ; con l i 
quai turaori venivano i Fauni rappreíenta-
t i . Vedi Ficus . 

Benché i Fauni foííero tenuti per femi-
á e i , nulladimeno f i credeva che moriífero , 
dopo una lunga vita . Arnobio fa vedere , 
che i l loro padre o capo , Fauno íleflb , 
viífe folamente 120. ahni . 

F A V O R E , nel commercio . Vedi 1' ar^ 
ticolo GRAZIA . 

F A V O L A , u n a novella , od una finta 
narrazione, indiriziata o ad inftruire , o a 
dilettare : ovver , come la definifce i l Sig. 
de la Motte , un1 iftruzione coperta e ma-
ícherata fotto V allegoria di u n ' azione . 

La Favola pare che fia ia pih antica 
maniera d'infegnare: La principal difteren-
za tra i'eloquenza degli antichi , e quella 
de' moderni, confifte, fecondo i l P. Bofsü , 
in queño , che la noftra maniera di parla
re é femplice e propria, e la loro era ple
na di miíkrj e di allegorie. La verita era 
á' ordinario mafcherata fotto qwelle inge-
gnofe invenzioni , chiamate da loro per 
cccellenza .̂0̂ 01 , FabuU , cioé parole ; 
quafi dir volendo che v i era ia fieífa dif-
ferenza tra coteñi favolofi difcorfi de' dot-
t i , e T ordinario linguaggio del popólo, che 
tra le parole degli uomini , e le voci dei-
le beftie. 

Da prima hFavok erario folamente ado-
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peratc nel parlare della natura divina, ca
rne concepivafi allora: donde é avvenuto , 
che 1' antica teología fuffe tutta Favola . 
Gl i attributi divini furono feparati quafi in 
tante perfone; e tutta V economía della D i -
vinita efpofta nelle finte relazioni ed azio-
ni di quelle ; o a cagion che la mente 
umana non potea concepire tanto potere e 
tanta azione in un folo eífere indivifibile \ 
o, forfe, perché giudicavano tali cofe trop-
po alte per la cognizione del volgo. E pe-
rb che non poteano ben parlare delle ope-
razioni di qucña Caufa Onnipotente fenza 
altresi parlare de' fuoi effetti 5 la Filofofia 
naturale , ed alia fine la natura umana e 
la morale fieífa, vennero ad eífere cosí ve-
late fotto la medefima efpreíTione allegori-
ca Favolofa ; donde 1'origine della poefia , 
e delTépica particolarmente » Vedi EPICO. 

I critici , dopo Aftonio e Tecne , con-
tano tre fptzíé di Favole , razionali , mo-
r a l i , e mille . 

FAVOLE Razionali, chiamate anco para-
bole, fono relazioni di coie che fi íuppon-
gono eífere í tate d'ette e fittte dagli uomi
ni ; e che fbríe fi farebbono potute diré o 
fare } benché in realta n I fieno ítate . —-
T a l i , ne' facri fc r i t t i , fono qutlle delle die-
ci Vergini ^ del R i c c o , e di La7?ero j del 
Figlmol prodigo , &c. Lh quefle Favole ra
zionali n 'abbiam parimem e una dozzina in 
Fedro. Vedi PARÁBOLA. 

FAVOLE morali f chiamate anco Apolo-
ghi , fono quelle , nelle quali s'introduco-
no beíiie, come at tor i , e ''agionatori, &c, 
Qijeíte fono chiamate lltresi Favole Efo-
piche : non gia , che Efopo fia ftato i l lo
ro inventore, imperocché erano in ufo lun-
go tempo avanti di lui , cioé ne'tempi d' 
Omero e d' Efiodo ; ma perche egli fi fe-
gnalo in quefto genere . QLTÍVÍ non fola
mente fi fuppongono parlare le befiie, ma 
anche talora gli alberi &c . Vedi APÓ
LOGO . 

La razionale differifce dalla Favola mo
rale in queílo \ che la prima , benché fia 
finta , poté eífer vera: ma la feconda é i m -
poífibile 5 ficcome é, impoñlbile che i bru-
t i , o i tronchi parlino . 

FAVOLE tnifle , fono quelle , comporte d' 
ambedue, cioé della morale , e della razio
nale ; o quelle , nelle quali fono introdotti 
a confabulare infierne uomini é bruti . — 

D i 
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Di quefta un belF efempio abbiamo in Gm-
ílino 1. x x x x m . c. 4- atmbmia ad un pie-
dolo Re , che per intimonre gh antichi 
Galli centro i Maffilienfi , che gmnti dali 
Aña nella Spagna, allettati da quella regio-
ne , aveano pregato gh abitaton di potervi 
fabbricare una citta , tenne loro quefto di-
feorfo . Una cagna grávida pregó un paito-
re che le deíTe luogo da deporvi 1 fuoi ca-
gnuoli ; ed ottenutolo , il pregb di nuovo 
acciocché le permetteíTe di allevarli nel 
luogo medefimo. Alia fine, iCagniuoli ef-
fendo gia crefeiuti , la madre ? fidatafi su la 
forza deila ília propria famiglia , pretefe la 
proprieta del luogo . Cosí i MaíTilienfi che 
fono adeíío íblamente ftranieri , in appref-
fo pretenderanno d'eííere padroni di quefto 
paefe. 

Quanto alie leggí della Favola, le prin-
clpali fono; IO. che ad ogni Favola vi fia 
qualche interpretazione anneíía , per mo-
ftrare il fenfo morale, o lo feopo di eíTa . 
Queft'interpretazione , fe é pofta dopo la 
Favola, é chiamata íTripuSiy , o affabulatio ; 
fe avanti di eíía vpoiivSioi , pnefabulatio . 
2o. che la narrazione fia chiara , probabi-
le , breve , e piacevole . Per conlervare que
fta probabilita i coílumi devono eflere ef-
preííi, e rigorofamente oííervati, come nel
la Poefia . Vedi PROBABILITA , e C o -
STUMI . 

M . de la Motte ha delle belle oíTerva-
zioni su la materia delle Favole , ful prin
cipio delle fue Favole nuovc , dedícate al 
Re 1719. Una Favola, fecondo quefto pu-
lito Scrittore , é un picciolo poema épico ; 
che in nuil' altro differifee dal grande , fe 
non nell ampiezza , e nel poter , come men 
rlftretta quanto alia fcelta delle fue perfone, 
inferirne d' ogni forta a íuo talento , come 
D e i , uomini, beítie, o genii; ed anche íe 
porta i' occafíone , creare perfonaggi , cioé, 
perfonificarc le virtudi , i vizj , i fiumi , 
gji, alberi &c. Cosí M . de la Motte feli-
ciftimamente introduce la virtu, il talento, 
e la riputazione, come perfonaggi che viag-
giano infierne. Vedi EPOPEA , e PERSONI
FICARE . 

Queft1 Autore fuggerifce due ragioni per 
le quali le Favok hanno piacciuto in tutti 
i fecoli , :e in tutti i luoghi . La prima é? 

nell'inftruzione é rifparmiato e lufinga-
ÍQ Famor proprio . La feeonda , che la men-
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te viene neli aliegona efercitata . Gli uc 
ni non amano precetti diretti; effendo cali
no t̂roppo orgogliofi , per condifeender? a 
que'Filofofi che par che comandino quello 
che infegnano , hann' uopo d' eflere inftruiti 
in una maniera piu difereta e piü foramef-
fa: ripugnerebbono^ll'emendarfi, fe penfaf-
fero che per emendarfi doveffero ubbidire. Ag-
giugni, che vi é una fpezie d'attivita nella 
mente , la quale deve eífer eccitata, folleti-
cata , e compiaciuta . Ella dilettaíi d' una 
penetrazione, che difeuopre piu di quello che 
vien moñrato ; e V nomo nell' apprendere o 
conofeere quello che era nafeofto fotto un ve
lo , s' immagina in qualche modo d' eflernc 
egli T Autore . La Favola deve fempre in-
chiudere ? o trasmettere qualche verit^: in 
altre opere, il folo diletto pub bañare; ma 
la Favola deve inftruire . La fuá eífenza é 
d' eííere un fimbolo , e per confeguenza di 
fignificare qualche cofa di piu che non ¿ 
dalla íettera efprefíb. Quefta verita general
mente dovrebb' eftere una verita morale, e 
una ferie di finzioni concepite e compofte 
con tal mira , formerebbe un trattato di mo
rale preferibile a qualunque altro trattato 
diretto e metódico : pereib é fama che So-
crate aveífe in animo di comporre un corfo 
di morale su quefto gufto. Quefta verita dee 
celarfi fotto 1' allegoria : ed in rigore, noa 
debbe eííere efplicata fe non o ful principio 
O ful fine. 

La verita, o 1' idea che fi ha in mira , 
deve nell' animo del Lettore eccitarfi dalla 
Favola ftefla . Tuttavolta, per cómodo de' 
Lettori meno perfpicaci, e* par buon método 
additare la verita in termini piü precifi . 
Che la morale fía nel fine della Favola , 
fembra molto meglio, che fui principio : L a 
mente pub eííere preoecupata nel fecondo 
cafo j io porto via via meco la chiave, co
sí che non vi é adito ad eferciíare la mía 
mente , nel trovare qualche cofa da me 
fteíío. 

L ' immagine, oííerva M . de la Motte , 
che debb' eííere giufta , ed efprimere la cofa 
voluta , direttamente e fenza alcun equi
voco. Debb'eííere una , cioé, tutte le par
tí debbon' eííere vifibilmente aceeííorie ad 
un fine principale; c debb' eííere naturale | 
cioé , fondata fopra la natura, o almeno fo-
pra 1' Qpinione. 

Gli Scrittori di Favole non fono molti . 
E 2 S r 
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$c ve ne furono alcuni avanti Efopo, la riu-
ícita di quefto Favolatore ha fatto fcancel-
lare la loro memoria ; ed anche ha fatto 
che tuttc le buone cofe di queíla fpezie foííe-
ro a luí afcritte. La fuá v i ta , eomeéferit-
ta da Planuda , é ella ñeffa una perpetua 
Favola , Deefí confeífare , eífere felice ira-
maginazione quella di aver fatto uno fchia-
vo inventore delle Favole, ed i l fuo padrone 
un Filofofo . Lo fchiavo ha per íutüo V orgo-
giio ed i l mal umore del fuo padrone. Le 
fue lezioni furono tutte rinchiufe nelle Fa~ 
vola-j ed a' Lettori fi é lafciato ú piacere di 
cogiierle da sé fteíTi. 

Generalmente eonfentono tra loro i D o t -
ti y che quantunque la materia e V inven-
zione delle Favok fia d' Efopo, i l giro e l ' 
cfp^effione non. é di lui . . I l Greco é di Pía-
nude , ed é cattivo Greco , al parere á d 
P. Vavaífor , de Ludiera Di í l . Alcuni Autori 
hanno voluío che Socrate foífe l'Autore del
le Favok Efopiche; altri le atíribuiícono a 
Salomone,, ed alíri a Omero. 

Pedro fu uno fchiavo anch' egli , e poi1 
fatto libero; raa ha avuío P avantaggio fo-
pra Efopo nell' educazione . Egli é folamen-
te un Fabuliíla , in. quanto che traduce , e-
copia .. 

Quantunque le fue Favole per la piü fie-
no brevi , non oñante egli é proliíío , pa-
ragonato al fuo Autore . I l fuo ftile é pera 
florido, le fue deferizioni conciíe , edr i íuo'v 
e.piteti- convenienti : Egli vi aggiugne fpeífo 
grazie non mai fognate dall' inventore i e-
per tuíto arrkchifce la femplicita d'Efopo r 
nella maniera la piu dilicata : Pilpay r un-
sdtm Fabuliíla. y reífe U Indoílan- per lun-
go tempo fotto un potente Imperatore f 
Ría fu uno fchiavo. niente di meno , i m -
perciocché í primi; miniílri di coíai Princi-
pi fono fempse piiX fchiavi r che í fu-dditi i 
piii volgari. 

Pilpay comprefe tmttsí la fuá politica net-
ie Favole; e percib la fuá opera per lunga-
•pezza feguitb a4- efiere ií libro di Stato, o 
ía difciplina dell' Indoilan „ Fu tradotto in? 
Perfiano e in Arabo;, e dipoi ne1 linguaggi 
moderni». 

Le fue favole r oíferva M . de la Mótte r 
che fono piü celébrate che buone: ma egli 
é l1 inventore , ed i l mérito dell' invenzione 
compeníera fempre un gran numero di fal
lí . Le fue favok fono fpeffiííimo^ roize , e 

F A V 
la n-íccolta e una ípczie di 

uomini e di genii , 
fenz' arte ; e 
mifcea romanzefea di 
compofia , nella íua fpezie y come íl Ciro 
o 1' Orlando ; dove le avventure di conti
nuo fi contrariano, e íi combattono le une 
le altre , 

Non diciam nulla delle Favole di Cabria j , 
o Babria , di Avieno , d'Abfiemio , &c. 

Fra i moderni non ne abbiamo, che me-
ritino d' eífer veduti in compagnia de' fopra-
mentovati, eccetto che peravventura iSigg. 
de la Fontaine , e de la Motte . I I primoí 
de' quali ha prefe tutte le migliori cofe di 
Efopo , di Fedro e di Pilpay , e loro ha 
dato novita nel Francefe, con diiicatezza e: 
femplicita, che glr fon peculiari; e che , al 
giudizio de'fuoi Nazionali: , lo mettono al 
di fopra anche di Fedro, 

I I fecondo, piíi toífo che prendere e fer-
virfi di quello che De la Fontaine avea la
fciato ha voluto effere anch1 egli inven
tore \ ed é riufcito. Molte delle fue Favo
le fono fe lie i , benché alcuni- le giudichino 
trop-po piene di penfiero , e di raziocinio , 
La fuá verfificazione é infinitamente piü cor-
retía che quella di De la Fontaine ; e piu 
convenevole al foggetto , che quella: di Ls 
Noble „, 

F A v o L A , é un termine aítresl , che 
dinota 1' intreccio , i i viluppo di un poe
ma épico, ovver drammatico, o fia Pazio-
ne che fa i l foggetto di tal poema o ro
manzo , Vedi POEMA , DRAMA , EPICO 9, 
ed AZIONE * 

La Favola-y fecondo Ariftotele, é la par
te princi palé y e quaíi P anima di un poe
ma i Ella debb' eífere confiderata come i l ' 
primo fomlamento delia Compofizione j o$ 
i l principio , che da vita e mota a tutte 
le parti- . •— I n quefto fenfo , la Favola & 
definita: Orr difeorfo inventato cenarte, 
„ per formare i coftumr con inftruzioni co-
„ perre foíto i'aliegoria di un'azione .-,, 

La Favola Epica , fecondo Bofsü , é riftrci -
ta alia fpezie ragionevole , cioé gfi attori ed 
r perfonaggi hanno da eífere De i ed uomini . 
Ma non oftante ella ammette non poco di 
latitudine : eífer pub o grave , illuílre y ed 
importante ; oppur baífa e popolare o i n* 
tera , o mancante , in verlo ed m proía 9 
molto epifodifieata , o breve ; recitata da un 
Autore, o rapprefentata da attori su fa fce~ 
na : tutte le quali cofe fono folamente c i ^ 
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coíUnze du'erfe e molte, che nella natura e 
rrell' eííenxa della Fa vola non fanno altera-
zione veruna. . 

I caratteri che fpecificano la lavóla épi
ca fono quefli : eíl 'é ragionevole e probabi-
k * imita unaintera ed una importante azio-
ne' • ed é lunga, e nferita in verfi . Niuna 
delle quai proprieta affetta la natura delia 
Favola, o la rende men Favola di quel che 
fieno le favole d'Efopo . 

La Favola, fecondo Ariílotele , confta di 
due partí eíTenziali; cioé della verita, come 
fuo fondamento 5 c della finzione che t t m 
fchera o copre k verita, e le da la forma 
¿i Favola . La verita é rl punto di morale 
che fi vuole inculcare ; la finzione é 1' azio-
ne , o le parole , fotto le quali i ' inílruzione 
é coperta * 

Per fare un intreccio , o una Favoía / ía 
prima cofa , fecondo i l gran critico poc'anzi 
mentovato, é fcegliere qualche dottrina mo
rale da efemplificarfi. 

Ex.gr . l o vorrei eforíare duefratellí , od 
altre perfone T che hanno un intercífe comu-
ne , di vivere in amicizia e buona armonía 7 
a confervarla . Queft' é i l fine della Favola r 
e la prima cofa che bo in ifeopo, A tal ef-
fetto , procuro dr imprimere quefta maffima 
nelle lor ment i , che a la mala intelligenza y 
w o la difeordia rovina le famiglie, e tutte 
„ le fpezie di focieta, „ Q-iefia maíTiraa h 
la morale , o la verita che deblD1 eííere i l fon
damento della fa-vola Í la qual verita morale 
or debb' effere ridotía in azione 5 ed un' azio-
ne venérale dee formarfi e comporfi da diverfe 
Cngolarí , e reaíi azioni di quelli che fifono 
íovinati per la difeordia, 

C o s í , ex. gr. lo dico, che eeite perfone > 
tmite affieme per la coníervazione di una 
cofa che apparteneva loro in comune, eflfen-
éo venute a difeordare fia loro j la lor dL 
viíione i i refe e lafeio efpoíli ad un nemi-
co, che l i rovinb. — T a l é la prima planta 
d'una favola . L ' azione prefentaía da quefto 
faceonto ha quattro condizioni : Ev univer-
fale , é imitata , é finte , e contiene una 
veritk morale fotto un' allegoria , 

I nomi dati alie diverfe perfone , eomin-
Etano a fpedficare la favola , Efopo fi ferve 
¿i quelle de' brut i , Due cani, eüc' egli , af-
íegnati a vegliare fopra un ovile , vengono 
a contraílo fra loro j , combat tonoe hSmm 
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no ogní cofa efpoík al lupo , che fen porta 
vía tutto quel ch' egli vuole . 

Se vo i volé te che í' azione fia piíi fingo-
lare , t rendere ía favola razionale , prende-
te nomi d'uomini . Pridamante edOronte , 
fratelli del fecondo ventre , furon lafciatl 
rtechi col teftamento di loro padre 5 ma di-
feordando fra loro nella divifione de' beni 
s^impegnarono eotantd a contefa l'un contra 
l 'altro , che non badarono airintereííe co
mune , contro Clitandro , lor fratello mag-
giore del primo ventre^ queft'ultimo, art i-
fiziofamente ftuzzicando la loro querela , e 
fingendo ch'egli non mirava che a qualche 
aumentazione moderata, che fe gli potea fa
re fenza preííarli od aggravarli \ nel frattem-
po tira i giudici dal canto fuo, e le perfone 
alie quali é confidato 1' a fía re , procura che 
i l teftamento fía annullato, edaequifta t i to-
lo e ragione all' intere foftanze, per le quali 
era no in difeordia i fratelli. 

Ora quefta favola é razionale; ma i nomi 
effendo fínti , egualmente che le cofe , ed 
in oltre, le perfone eíFendo lelamente di un 
ordine privato- , ella non é né épica né t rá 
gica . Tuttavolta , fi pub farne ufo nella 
commedia \ effendo una regola data da A r i -
ftotele , che i poeti epici e tragici folamen-
te inventano le cofe \ ma i poeti comici , 
inventano e i nomi e le cofe . Vedi COM
MEDIA , &c . 

Per vieppiu accomodare quefta favola có
mica alia moda ed al gufto della Citta , s'im-
magina che una certa Dorinda fía ftata pro-
meíía a Clitandro j ma i l di lei padre , fa-
pendo ch' egli é dtseredato per lo teftamen
to del fuo genitore , muta rifoluzione , é 
vorrebbe maritarla a uno de' r icchi , mal ac-
corti e piu giovani fratelli, i quali ella fprez-
zava , &c. 

Ma tornando a! noñm punto : La fin
zione pub eíTere cosí mafcherata colla ve-
rita della St^ria , che non vi appaja alcu-
m finzione .. Per venirne a capo , i l Poeta 
va addietro cercando nella Storia i nomi 
di alcune perfone , alie quali 1' azione fin
t a , o realmente o probabilmente accadé; c 
la riferifee fotto quefti cogniti nomi , con 
circoftanze che niente mutano' nel fondo del
la favola» 

Cosí , nella guerra deí 1302. £ra i'l 
Filippo i l Bello, ed i Fiaming-hi y Ta-rmata 
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Francefe era fotto i l comando di Roberto 
Conté d' Ar to is , come Genérale } e di Ra-
dolfo di Nesle , fuo Conteftabile . EíTendo 
nella pianura di Courtray, in vifta dell ' ini-
mico , i l ConteíUbile era di parere , che 
fofle faeile affamarlo ; e che non portava i l 
pregio di avventurare tanti de'nobili , con-
tro u i ú vile e difperata plebaja . Queff av-
vifo fu dal Conté rigettato con difpregio, e 
fu da lui tacciato i l Conteftabile di codar-
dia e d' infedelta . Si vedra , rifponde i l 
Conteftabile, chi di noí due é i l piu bravo, 
ed i l pih fedele; e fpronando i l fuocavallo, 
meno tutta la cavalleria Francefe precipiío-
íamente alP aífalto . Queíla precipitazione , 
colla polvere che fi follevb , impedí , che 
non vedeííero una grande e profonda fbíía , 
dietro la quale erano poftati i Fiaminghi . 
Percio la cavalleria fommergendovifi1, perl 
miferamente, e la fanteria, fcompigliata e 
difordinata da quella perdita , fi laíbib. ía-
gliare a pezzi dall' inimico. •—1 Ecco come 
la finzione fi pub far comparire colla veri-
Ú . —- Quanto alia favola , poco importa fe 
le perfone fieno chiamate cani i o pur Oron-
te , e Pridamante ; ovvero Roberto d'Artois, 
e Rodolfo di Nesle , od Achille •> ed Aga~ 
mennone. 

La favola épica or qui fi efporra nelia 
fuá giuíla eñenfione , fotto quefti due n o m i , 
últ imamente menzionati. EU' é troppo bre
ve per l'Epopea , ne'due precedenti , Sce-
gliamo dunque la favola dell' Iliade , come 
ía piíi bella pianta d' un poema épico del 
mondo , e nello ñeífo tempo i l piü utile f i -
Óema de'precetti dell' arte ; di qua appun-
10 a vendo Ariílotele traite tutte le fue r i -
íkíf ioni . 

I n ognt difcreta intraprefa , i l fine é ía 
prima cofa propofta ; e da eífo é regolata P 
opera intera e íutte le fue par t í : eonfeguen-
íemcnte ? i l difegno delF epopea eííendo di 
formare i coñumi , con queíla prima mira 
dee principiare i l poeta . Ora , verfando i l 
Filofofo su le virtíi e su i viz> in genéra
le , le inftruzioni ch* egli da, fervono egual-
meníe per tut t i gli ftati^ e pertutti i tera-
pi ; ma i l poeta ha un riguardo piu imme-
diato ai fuoi NazronaH, ed alie urgemi oc-
cafioni e neceíTita de' fuoi concittadini, Con 
queíla mira ei fceglie la fuá morale , che 
cgli ha da infinuare al popoW 5 con aeco-
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modaiTi ai loro peculiari coílumi , genj, ed 
inclinazioni . Ecco come Omero ha adem-
pito tutto quefto. 

Egli vedea i Greci , per l i quali ferive-
va , divifi in tante Repubbliche , quante Ci t -
ta ; ognuna delle quali era un corpo a parte, 
ed avea i l fuo governo indipendente dalF al-
tre . Puré queüe differenti Repubbliche era-
no obl)ligate fpeífo di unirfi in un corpo 
contro i loro nemici comuni . Verano qul 
due forte di governo, troppo differenti, per 
eífere trattate commodamente in un poe
ma j i l poeta ebbe percio ricorfo a due fa-
voh j Tuna per tutta la Grecia j confidera-
ta come confederata affieme , e folamente 
comporta di parti independenti ; V altra , 
per ciafeuna Repubblica particolare , quali 
appunto elleno fono nel tempo di pace , e 
fenza la prima relazione. La prima é i l fog-
getto dell' Iliade , la feconda dell' Odlííea , 
Vedi I L I A D E , e ODISSEA . 

Quanto alia prima fpezie di governo 9 
reíperienza univeríale convince, che la fo-
la cofa che pub renderlo felice, e far riufci-
re i fuoi difegni , é la buona intelligenza ? 
e la dovuta íubordinazione fra i diverfi ca
pí che la compongono ; e che la mala in
telligenza , i l defiderio di dominare &c . fo
no 1' inevitabil peffe e ruina di tali confe-
derazioni. La migliore inffruzione perb che 
lor fi poteífe daré , era mettere davanti ai 
lor occhi la diftruzione del popólo, ed an
che de' Principi í k í í i , per la difeordia e peí 
i ' ambizione di quefti» Omero adunque , per 
fondo o morale deüa^fea Favola , ha fcelta 
queña grande venta. " l o canto , dic' eg l i , 
„ lo sdegno d'Achille, cosí fatale ai Greci , 
„ e che diffruífe tanti Eroi , eagionato da 
n un difparere tra i l Re Agamennone , e co-
„ teño Principe . „ 

Per avvalorare queña verita , ei rappre-
fenía diverfi Stati o Repubbliche confedera-
te , prima in difeordia , e a non profpers 
forte foggette ; pofeia riconciliate , e v in -
centi . I l che tutto da lui s'inchiude in una 
azione univerfale, cosí , — Diverfi Principi 
indipenáenti fi collegano contro un neraico 
comune • Quegli , ch5 eglino fcelgono per 
lor Duce e capo , fa un affronto al piíi va-
lorofo di tut t i i confederati; per lo che Fof* 
fefo Principe fi r i t i r a , e ricufa di piü com
batiere per la eaufa comune . La mala inr 

te l l i -
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tellígenza e la nemiciiia di queftí , da all' 
inimico tanto vantaggio , che i confedera-
t i ñanno oi^ per abbandonare V imprefa . 
La perfoní malcontentai ifleíTa diventa par-
tecipe delle calamitadi de'fuoi alleati ; uno 
de'di lei principali amici , e favoriti riman 
uccifo dal principal tía' nemici. C o s í , am-
bedue le partí , diventat€ favie a loro pro-
prio coílo, fi riconciliano . Per lo che, i l 
valoroíb Principe unendoíi di nuovo cogli 
altri nella guerra, fa penderé la bilancia a 
favore del fuo partito, ed uccide i l capo de' 
nemici. 

Tale é la prima general pianta del poema . 
Per renderla probabile e piu intereflfante , fi 
hanno da aggiugnere le circoftanze del tem-
po , del luogo, delle perfone, &c . c ioé , i l 
poeta va rintraceiando nella Storla, o nella 
tradizione, perfone , alie quali poflano con 
verita, o almeno con probabilita eíTere que-
íle azioni attribuite. 

E i fceglie dunque I ' aííedio di Troja , e 
fuppone che i v i fieñ paffata l'azione . I I 
carattere di valore , e di sdegno lo da ad 
Achi l le ; di Genéra le , ad Agamennone ; i l 
capo de' nemici, Ettore , &c . Per iníinuarfi 
ne' fuoi Let tor i , fi accomoda ai loro coftu-
m i , al loro genio, alie lor mire & c . E per 
rendere la fuá favola piíi intereífante , , fa 
che le fue principali perfone , e quelle che 
alia fine rimangono vinci t r ic i , fieno Greci , 
progenitori di quel popólo medefimo . 11 de-
corío dell' opera é riempiuto , ed ampliato 
con uti l i lezioni, ed inñmzioni . Vedi E P I 
SODIO . 

Che l'Epopea m tutta la fuá pih nobil 
comparfa fia giuftamente , e rigorofamente 
una mera favola , nello fleífo fenfo che lo 
fono le finzione d'Efopo , lo moftra i l Pa
dre Bofsü, in un parallelo tra h fazwla dell' 
TIMde , e quella d' Efopo gia mentovata . 
L'infiruzione morale é vifibilmente la fieíTa 
in entrambe : tale puré é la finzione. Tu t 
ta la differenza fia nei nomi e nelle quali-
tadi delle perfone . — Quelle di Omero fo
no Re j ei l i chiama Achil le , Patroclo , & c . 
Ed i l bene genérale da confervarfi , ei chiama 
i Greci. — Efopo , alia fuá maniera , da no
m i di beftie alie Tue perfone . I cani fono 
confederati ; i l lupo , é i l loro nemico ; e 
quel che Omero chiama i Greci, Efopo chia
ma pecore. Uno dice , che mentre i Princi-
pi confederati fono i n difeordia , Ettore fi 
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avventa fopra de' Greci , e fa che paghin» 
caro la follia de'lor Sovrani ( delirant reges, 
pletluntur Achivi : ) Ma finalmente gli al
leati , ritornati di nuovo a sé fteífi dalle 
difgrazie , fi rappattumano , fi riunifeono , 
rifpingono Ettore , e l'uccidono . L'al tro 
dice , che mentre i cani fono tra loro alie 
prefe , i l lupo cade fopra le pecore ; e che 
i cani , vedendo la ftrage ch' egli ne fa , íl 
nnifeono aífieme , lo difeacciano , e lo uc-
cidono. 
p&fe due favole eran capaci di ancor mag-
giore e piíi ftretta raífomiglianza . Omero 
ha cftefa la fuá con lunghe paríate , defen-
z ion i , comparazioni, ed azioni particolari ; 
e quella di Efopo pote va eíTere amplificata 
nella fiefla maniera , fenza corromperla od 
alterarla. 

V era d' uopo foiamente di riferire , qual 
cagione mife i cani in contefa , e moftrarc 
Porigine dell' ira fatale in tutte le fue circo-
ftanze; fare belle deferizioni della pianura , 
in cui paxolavan le pecore, e diqualchebo-
feo vicino, dove i l lupo ftava al coperto : 
daré a quefto nemico lupicini da allevare \ 
farli feguitare i l loro padre in cerca di pre
da e deferivere la ftrage che fanno in' di-
veríe efpedlzioni . Né farebbe fiata da di-
menticarfi la genealogia degli Eroi : i l l u 
po potea vantarfi un difeendente di Lycao-
ne i ed un de' cani eífere in retta linea pro-
venuto dalla Canicola , o dal Sirio cañe ; 
e queft' ultimo farebbe fiato i l proprio Eroe 
del Poema , come accefo e caldo , e capa-
ce di arrabiarfi , anzi che no . Egli ave-
rebbe rapprefentata la perfona di Achille a 
maraviglia , e la follla d' un qualche Ajace 
fuo cugino averebbe fomminiftrata una buo-
na prova di cosí divina eíirazione . Nulla 
di piu richiedevafi , per impegnare nella 
caufa i l Cielo , e per dividere gli Dei ^ 
che , fenza dubbio , hanno eguale diritto 
nella Rcpubblica di Efopo , che negli Stati 
di Omero . Giove n' é teftimonio , che pi-
gliafi la bri^a di daré un Re alia Nazione 
de' Ranocchj . 

I I Lettore ha qui campo bailante per un' 
epopea, fe egli ha un poco d'immaginazione, 
e d'efpreffione , e fol s' avvifi di ripetere cosi 
fpeífo, come fa Omero : 

T o i ' (T' aKciuMÍlo^ivo; irpoo-tQH voS'*; MKV; . 
F A V O L O S Ó , dinota una cofa che ha 

relazione a favola. Vedi FAVOLA . 
Var-



Varrone divide la durata del mondo in tre 
f la t i , o periodi. II pr imo, fS'uKcv, lo ílato 
ofciKo , che inchiude tutto i l tempo avanti 
i l Diluvio : imperocché i Gentili aveano 
qualche idea leggiera d' un Di luv io , ed una 
tal qual tradizione fondatavi íbpra; raa non 
fapean niente di qucllo che era íeguito in-
nanzi. Vedi DILUVIO. 

l i fecondo periodo , ei lo chiama y-v^i-
KOV , 1' eta Favolofa , che inchiude i l tempo 
dal Diluvio íin alia prima Olimpiade j e 
comprende , fecondo Petavio, 1552. anni; 
ovver fino alia diftruzione di Troja , la 
quale fucceííe 1164. anni dopo i l diluvio } 
o 508. dopo la liberazione dall' Egitto . Ve
di ETA^ . 

- Queño periodo é chiamato, ora Favolofo , 
cd ora Eroico : II primo per cagion delle 
favole , nelle quali la Storia e la dottrina 
di que' fecoli fono veíate : i l fecondo, dagli 
Eroi o figliuoli dcgli Dei , i quali fi finge 
da' Poeti, effere vivuti in que' giorni. Vedi 
EROE , ed EROICO . 

F A Z I O N E , una cabala , un partito , for
mato in uno Stato , per diiturbare la pub-
blica quiete . 

Le piíi rinomate Fazioni fono quella de' 
Guelfi e Ghibellini , che tenne V Italia in 
aliarme per molte etadi; e quella ae'Whigs, 
e Tory nell' Inghilterra . Vedi GUELFI , 
TORY , &c . 

FAZIONE , fu originalmente un nome da
to alie diverfe truppe o compagnie di com-
battenti ne' giuochi del Circo . Vedi CIR
CO , e CIRCENSI . 

D i quefte ve ne furono quattro , cioé la 
Fazione verde, la Fazmie tur china , la Fa-
zione rojfa, e la Fazione bianca. Vedi CO
LORÍ . 

Queíle fazioni , colle loro di vi fe , furo
no alia fine abolite : 1' emulazione , che 
prima era fra loro , crefeendo a tal fegno , 
che ncl tempo di Giuíliniano vennero a 
colpi . 

F E R B R E , FEBRIS , nella Medicina , una 
malattia, o piuttofto una claífe di malattie, 
i l cui carattere é un calore pretematurale 
che fentefi per tutto i l corpo, o almeno nel
le principali parti di tííb ; accompagnato 
da altri fintomi . Vedi CALORE , c MA-
X ATT IA . 

Sydcnham definifee la feMré, uno ílrenuo 
sfono della natura >- per difcacciarc qual-
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che materia morbífica, che grandemente i n -
commoda i l corpo . — Quincy la defini
fee , una velocita accrefeiuta del fangue : 
a l t r i , una fermentazione del fangue accom-
pagnata da un polio vcloce, e da un eccef- 1 
fivo calore. 

Le cagioni delle Fcbbri fono innumerabi-
li ; e queílo morbo ípello anche nafce ne' 
corpi i piu la n i , ne' quali non v'era un pre
vio apparato morbífico, come una cacochy-
mia , una plethora &c . ma únicamente per 
una mutazione d' aria, di cibo, o per altra 
alterazione nelle cofe non natural! . — Of-
ferva ilBoerhaave, che IzFebbre é una com-
pagna •infeparabile di un' infíammazione . I 
íintomi fono mol t i : ogni Febbre provegnen
te da una caufa interna , é accompagnata 
da un polfo veloce, e da un calore infolito, 
in differeníi tempi, e differenti gradi. Dovc 
quefti fono intenfi , la Febbre c acuta 5 dovc 
r imefi i , lenta. 

I l male principia quafi fempre da un fen-
fo di ribrezzo , o freddo ; e nel fuo progreífo 
principalmente diílinguefí per la velocita del 
polfo : cosí che una troppo veloce contra-
zione del cuore , con un' accrefeiuta refi-
í lenza, o impulfo contro le capillari , fom-
miniftra V idea propria d' una Febbre ; e la 
fanita del paziente é lo feopo che la natu
ra fi prefige nel male . — A l t r i concomi-
tanti fintomi fono per lo piu una refpira-
zione laboriofa e difordinata \ un1 orina uni
forme , di colore efaltato 5 un' aridezza e fie-
cita della lingua, della bocea, Síc^-Una cer
ta vifeofita nella faliva ; fete , vigilia , e 
naufea da ogni cofa, fuorché dai tenui e di-
luenti l iquori . 

Da quefti fintomi, i l Dottor Morgan s'ad-
duce a porre queílo principio, che in ogni 
Febbre, v' é una genérale oftruzione, e di-
minuzione delle fecrezioni glandular!; eioé', 
una gran parte della linfa , o del fero del 
fangue , che dovrebbe effere continuamente 
fpremuto per le glandule, fi trattiene „ du
rante la febbre, e fi unifee cosí ftrettamente 
alia mafia, che circola con eíío nelle vene e 
nelle arterie . E i fi sforza di provare , tale 
effere lo ñato e la condizione del fangue nel
la produzion d' una Febbre , fpiegando con 
quefto tutti i fopramentovati fenomeni, co
me giuíli ed adeguati effetti di una tale ca-
gione . Come lo faccia , vedi nel fuo Libro , 
Fbihf, Princ. ofMed. p. 207. &c , 

L ' in-
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V indicazion genérale nella cura deüe 

fgü i r i , é raffrenare la commozione del 
fangue, dentro i l imi t i convenienti al fine 
ch'ebbe la natura nell'eccitarla , cioé , né 
jafciarla troppo crefcere ed eíaltarfí, perti-
more delle confeguenze j né tampoco ab-
baífarla e minorarla , per tema di rendere 
fruftraneo Jo sforzo delia natura. E di qua 
foroe la regola di trarre o piu o meno fan
gue, o niente affatto * 
to La cura delle Febbri, da Boerhaave é fom-
mariamente comprefa , nel corregere l'acre, 
c irritante materia febbrile, nello fciogliere i l 
lentore, e mitigare i fintomi . Se par che 
la natura efalti troppo l&Febbre ̂  debb'ella 
moderarfi con P aílinenza, colla dieta o vit-
to tenue, col ber aqua , col cavar fangue, 
e con criílei rinfrefcanti: Se la natura la fa 
avanzar troppo lentamente, debb' eífere ec-
citata con cardiaci, con aromatici, convo-
latil i , & c . Rimoíia la caula , ceífano di 
confeguenza i fintomi j e fe íi poííono tolle-
rare fenza mclto pericolo della vita , fa-
rebbe meglio non entrare in alcuna parti-
colar cura di effi ^ fe íono fuor di tempo, 
o troppo feveri, ciafeuno di eííi dee mino-
rajrfi cogli oportuni rimedj. 

Sydenham raccomanda un emético nel 
principio d' una Fcbbre ; ovvero fe allora é 
flato ' ommeíío , vorrebbe che fi daíTe in 
qualunque altro tempo ci efía; fpezialmen-
te dove ci fia propenfione al Vomito : per 
mancanza di queito , fuccede fpeflb una diar
rea, cheéol t re modo pericolola. Dopoque-
.fto, egli ufa un paregorico; e ne' giorni fe-
guenti, fe non v' é indicazione per replicare 
i l falaílb , né v ' é diarrea, ei prefenve ogm 
terzo giorno un enema , fin al duodécimo 
giorno, quando venendo le materie ad una 
criíi , egli ricorre a medicine piü calde , 
affine di promoverla e accelerarla . Aggiu-
gne, che fe Ja malattia procede bene , e la fer-
mentazione é Jodevole , non v i é bifogno 
di alcuna medicina. Verfo i l quintodecimo 
giorno, fe trovafi che 1'orina fe para, e da 
un fedimento, ed i íintomi fono minorati , 
d'ordinario prefcrivefi un catártico , afímché 
i l fedimento tornando di nuovo nel fangue 
non cagioni una ricaduta . Niuna cofa riftora 
i l paziente , e minora la Febbre tanto , quanto 
un catártico dopo la cavata di fangue. 
• Quanto piü acuta é la Febbre , tanto piu 
tenue , fecondo Etmullero , debb1 elTcre la 
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dieta . Non importa , fe i l paziente digiu* 
nafle per diveríl giorni continui; imperoc-. 
che non mai le ^rtonz febbrkitanti íimxxo-
jon di fame : i l mangiare efafpera fempre 
i l morbo. A i vomitorj egli daii luogo prin-
cipale nella cura di tutte le febbri j ma , 
come foñenitore e fautore del governo 
( régimen ) caldo^ , aífegna per fecondo 
i fudorifici . Lo fpirito di fal ammoniaco, 
od i l fuo fale volátil e , egli oííerva eíTere 
un febbrifu^o univerfale, e che di rado fal-. 
la : tutte le cofe faccarate íono nocive 
Vedi ASTINENZA . 

Ippocrate , in tutte le Febbri , preferí ve 
vino ; i l Dottor Hancoc k , acqua . Vedi 
FEBBRIFUGO . 

Sinché P orina riman cruda, c ioénonda 
fedimento , i l cafo del paziente é dubbio-
fo: ma quando una volta la cocituraoma-
turazione principia , e i ' orina fepara , i l 
pericolo grande é paífato. Vedi ORINA , e 
CRJSI . 

Tra i fegni della morte , i l medeíimo 
Autore aggiugne , che non ve n' é alcuno 
pih certo, che un frequente foffiar del na-
fo , fenza alcuno fcarico di materia . U n 
polfo forte , equabile , con delirj , t remori , 
velllcazioni de' tendini , ed altri fintomi $ 
fatali nelle malattie de'nervi, prefagifeona 
fempre bene nelle Febbri: al contrario, un 
polio veloce , debole , intermíttente , peí-' 
quanto poífan parere favorevoli gli altri fin* 
tomi , infallibilmente intima la morte v i -
cina . Mor ton . 

Le Febbri fono di varié fpezie, denomí
nate e diñinte dalle caufe particolari che le 
pr. ducono, dal tempo che durano, dai lo
ro acceffi, e r i tomi , e dai loro differenti 
fintomi i 

La piü genérale e genuina divifione del
le Febbri , é in Febbri ejfenziali , e /¡nto~ 
matiche. 

FEBBRE EJJcnziale , é quella la cui pri
maria cagione é nel fangue fteflb j e che 
non proviene come eftetto o fintoma da 
qua!che altra malattia ne' folidi , o d' altre 
par t i . 

Queíl' é quella che chiamaíi afíblutamen-
te propriamente Febbre, 

FEBBRE Sintomática é quella che nafce 
come accidente, o fintoma da qualche al
tro male antecedente, come da un' infiam-
mazione , da flegmone , da rifipoJa , da 
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apoñema , dal vajuolo , dalla pleurítide 3 
& c . 

Donde ell' é peculiarmente cliíamata Feb~ 
hre inflammatoria , enílpelatofa , purulenta, 
variolofa, o pleuritica. 

Le Febbri effenziali fono generalmente di-
ñinte in continua ed intermittcníe : altri ama
no piutofto di dividerle in diaria, intermitten-
te , continente, e continua. 

Continua ( FEBBRE ) é quella che non da al 
paxiente refpiro o intermiffione ; ma fe g l i 
attacca dal íuo primo affalto , fui al í'uo finale 
periodo. 

Queíl' é fuddivifa in pútrida , e non pú
trida . 

FEBBRE Continua non pútrida , é quella in 
cui le parti del fangue non fono cosí di-
fciolte e rotte , che dieíl occaíione alie par
t i fue principali d' eflere íeparate , o fe-
cernute ; o quella , in cui non v' é alcu-
no fcarico di materia pútrida purulenta nel 
fangue. 

D i quefla ve he fono due fpecie , la dia
ria , e la fynochus y a cui alcuni aggiungono 
VhcBica. 

FEBBRE Diar ia , é quella che non fuffiíte 
ordinariamente piu di vintiquatír ' ore . E l i ' 
é la piu mite e benigna di tutte le Febbri y 
fpeífo fi guadagna per i l troppo efercizio , o 
per altri eílerni accidenti. Ella fi cura col 
íblo ripofo, e eolio ílare a letto ; fe fuffi-
ñe per alcuni giomi , el l 'é chiamata o un 
efémera continua , o una [ynockus femplice . 
Vedi EFÉMERA . 

FEBBRE MeUka , ettíca , é una Febbre len
ta , durabile , che eftenua ed emacia i l corpo 
a gradi infenfibili. 

E l i ' ha tre ñati ; i l primo , mentre ella 
confuma i fughi del corpo : i l fecondo , 
quando efauriícc e vuota del fuo umido la 
íoílanza carnofa: ed i l terzo, quando attac
ca e diftrugge i folidi fteíBj nel qual u l t i 
mo flato , o grado, ella viene riputata incu-
rabile . I l fuo effetto é alquanto fímile a quel-
lo d'una fiamma, che confuma in prima F 
olio della lampana ; poi 1' umidita dello 
ftoppino ; e finalmente lo ftoppino ñeíTo . 
M a queña Febbre é fovente conñderata co
me della fpezie fintomatica , o fecondaria , 
provegnente nelle F t i í i , &c . Vedi HECTI-
CA , e FTISI . 

Continua pútrida ( FEBBRE ) é quella in 
cui la tertura del fangue é refa si iafca, o 
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anco difciolta , che le fue parti o principi fe« 
parandoíi, alcune delle principali fi fecernono, 
e fi perdono. Vedi SANGUE . 

Le Febbri putride fono fpeííb confiderate 
come fecondarie provegnenti dal difearico di 
materia pútrida , purulenta da qualche parte 
morbofa , come un'ulcera ne'polmoni, &c. 
Elleno fonodivife in femplici, e compofie, o 
rimettenti. -

FEBBRE pútrida continua femplice, o FEB
BRE continente propriamente cosí rietta, da' 
Greci cwoxot 5 é quella che continua uni
formemente dal primo ai 1'ultimo, fenzaac-
celTi o periodi d' eíafperazione e remiffione 
di calore, e degli altri íintomi . Vedi SY-
NOCHA. 

W i l l i s divide la Febbre pútrida in quattro 
í ladi i , o ñ a t i . I I principio , che é accompa-
gnato da freddo, da raccapriccio, da laífez-
za , da fete , da vigilia , da dolore nel capo , 
ene ' l ombi , da nñuíea, e vomito. L'accre-
feimento, ra cui i primi ímtomi fonoefal-
t a t i , con la giunta di delirj, di moti con-
v u l f i v i , d' impurita nella bocea , di colorita 
e torbida orina, fenza alcun lodevole fedi-
mento, o hypoftafi . Lo flato , che contiene 
lacrif í , che in queílo male é appreíTo a poco 
1' iíleífo che i l paroffismo nelle intermitten-
t i : imperocché íiccome queílo ritorna acer
té ore, cosí i moti critici nelle Febbri con
tinué leguono nel quartOj nel quinto , nel 
feílo , o nel fettimo giorno. V e d i C R i s i . '—1 
L ' ultimo íladio é la declinazione , che fi-
nifee o nella ricupera , o nella morte. 

Queíle Febbri fono fuddivife in Ardenti, e 
Lente. 

Ardente ( FEBBRE ) chiamata dai Greci 
XC-ÜO"O< , é una Febbre molto acuta, accompa-
gnata da un calore veemente , da una fete in -
tollerabile, da tofíe fecca , da delirio , e da al
t r i violenti í in tomi. 

Ella fpeíTo toglie la vita nel terzo e nel 
quarto giorno , di rado eccede i l fettimo 
Qualche volta fcoppia in una emorragia , ful 
terzo, o quarto giorno ; laquale, fe é trop
po fcarfa , é mortale . Qualche volta lafeia o 
íen va per feceflb , vomito, &c. e talor finifee 
in una peripneumonia. 

Alia clafle á d l t Febbri ardenti fi poíTono 
ridurre h Liperia , hAjjodes, Y Elodes, &c. 

La Liperia é una febbre ardente , in cui 
i l calore é intenío di dentro, e nello íleíío 
terapo fono le parti eíkrne fredde. 

V A f 
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V Affodes é una Fcbbre ardente , accompa-

gnata da grandi inquietudini , naufee, vo-
j n i t i , &c . 

VHelodes é una Febbrc in cui i l pacien
te di continuo fuda. 

LíLFebbre Sincópale équellaj accompagnata 
da frequenti fincopi, o ívenuncnt i . 

L ' Epialos é quella, in cui fi fente i l ca
lore ed i l freddo nella medeíima parte alio 
íleffo tempo . 

Le BEBBRI Lente, fono benigne ma du-
revo l i , che confumano i l paxiente a gradi. 
D ' ordinario provengono da diíbrdini nclla 
l infa, o p'tuita ; per lo che Silvio le chia-
ma Febbri linfatichc. 

Le principali di queíle fono le catarrali, 
accompagnate da catarro, da íoííe, da rau-
cedine , &c. E la fcbbre feorbutica, in cui 
degenerano le febbri acute, e qualche volta 
le intermittenti . A queíta claíTe fono pur 
riducibili 

Le Colllquatlque ( FEBBRI ) nelle quali tut-
to i l corpo íi confuma, e fi emacia in bre
ve tempo ; le parti folide , col grafio & c . 
fi liquefanno , e portanfi via con diarree , 
con fudori , con urina &c . Vedi C O L L I -
(¿UAZIONE . 

Remitiente ^ chiamata altresi fcbbre con-
t'mua, 'crufs^^í , e fcbbre continua compofia , 
é quella che continua qualche tempo, fenza 
alcun gradúale aumento di calore ; ma é tut-
tavolta foggetta ad acceííi alterni di remiffione 
e di aggravaxione , o determinati e periodici, 
o irregolari. 

D i quefta ve ne fono diverfe fpezie, de
nomínate dai periodi del ritorno-, come la 
Quotidiana continua , la Tcrzana continua , 
la Quartana continua ¿ac. Remittenti, che fo* 
no íolamente una fcbbre continua, i cui ac
ceííi o rinovazioni piu fevere ritornanoogni 
giorno , o un giorno s i , un giorno nh , od ogni 
terzo giorno, od ogni quarto giorno . 

Alcun' enumerano diverfe altre piucom-
plicate febbri continué j come la doppia o trí
plice Quotidiana , che ha due o tre parcíTismi 
ogni giorno: la doppia o triplice terzana, o 
guanana ¡ che ne hanno due o tre ogni ter
zo o quarto giorno : la Scmi-Tcrzana, dai 
Greci chiamata im^pircuos , che conña di 
una continua, e di d u e / í ^ r / i n t e r m i t t e n t i , 
di fpezie diverfe , cioé una quotidiana , e 
una terzana. I I paziente, oltre una fcbbre 
continua , avendo uno ñraordinario aeccífo 
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ogni giorno, ed ogni terzo giorno due. A l t r i 
dividono la/e¿¿r<; remitiente 2u , o com-
poíla continua , mfemplice , e fpuria . 

La Remitiente femplice ritorna regolarmen-
te , ed e folo diftinta da una intermittente 
in quanto che i l calore febbrile negl' inter-
valli di queft, ultima non é mai afFatto eñin-
to ; e che i paroffismi non principian© con 
tanto freddo ed orrore i c lafeiano o terminano 
in profufi fudori. 

La Remitiente fpuria é accompagnata da 
gravi fintomi nel fiílema nervofo, raífomi-
glianti a quelli del reumatismo, della cóli
ca , della pleureíia, ed altri mali inflammato-
rj e fpasmodici ; oltre le fmoderate efere-
z ion i , v o m i t i , diarree , &c . Donde i fuoi 
ritorni fono incerti , e variabili. 

La femplice di rado uccide, fe pur m a i ; 
la fpuria fpeffiffimo. Qualche volta ella de
genera in una SU^OÍ maligna. 

La prima fi cura col cortex peruv. quañ 
cosí infallibilmente come la Intermittente; 
i i fermento febbrile eííendo a undipreífolo 
ñeífo in ambedue; e la medefima medicina 
trovafi quafi í lcuro, benché non cosí preílo 
rimedio, altresi della fpuria , fe é applica-
ta ©oportunamente. 

Iniermittente ( FEBBRE ) é quella che cef-
fa, e ritorna di nuovo alternativamente, a 
determinati periodi; chiamata anco Periódi
ca . Vedi PERIÓDICA . 

I n queña i l freddo ed i l caldo, i l ribrez-
zo e i l fudore, íi fuccedono l'un all' a l tro, 
I paroííisrni fono accompagnati da difagioe 
inquietudine , da naufee , da v o m i t i , da dolori 
di tefta , da dolore nella fchiena, e ne'lom-
b i , &c . I pároffismi fono acuti, ma i l rúa
le comunemente piíi o me no crónico. 

Niuno é ñato mai tolto di vita da una 
febbre intermitiente, falvo che nel primo íta-
dio del paroílismo , durante i l racappriccio, 
cagionato dairoppreffione degli fp i r i t i . Quan-
do i l male invetera , o s' oílina , talor de
genera in altri morbi fatali. 

Quanto alia cura, trovad da parechie of-
fervazioni, che né i l cavar fangue , né gli 
emetici, né i catartici, n¿ alcun altro r i 
medio amminiftrato durante 1'acceífo, pun
to giovano. Una giuíla dofe di vinum be-
nedi^um, tre ore avanti i l paroffismo , T 
ha fpeflb curata , per quel che ci aííicura 
Mor ton : 1'antimonio diaforético , un poco 
prima del paroffismo, ha fímilecffetto: ed i l 
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fale d i afsenzio é commendato nella fíefsa oc-
cafione. Doleo ricorda i i lapis lazuli prefo 
nello fpirito d i vino avanti i ' accefso , co
m e rimedio maravigliofo , 

E diveríi amari, come i l carduus benedi-
fíus, la radice d i genziana , i fiori di camo-
m i l l a , i l pulvis febrifugus & e . erano molto 
apprezxati avanti i l ritrovamento de l cor-
tex Peruv. o della chinachina , Ma quefta 
ícorza l i ha quafi cacciati fuor d ' ufo t u t t i 5 
cffendo per genérale confenío de' Medici am-
meíía per u n fpecifico nelle fe&&n intermk-
ten t i , i n tutte le flagioni , eta , e coftitu-
t i o u i . Vedi CORTEX Peruvianus j Vedi an
c o FEBBRIFUGO . 

Quotidiam ( FEBBRE ) m cui ñ paroffis-
m o ritorna ogni giorno. 

I>oppia quotidiana y che riíorna due volte 
i n ventiquattr' ore. 

^ Ter^ana ( FEBBRE ) che folo ritorna un 
giorno- s í , e un giorno 110, la qual puré é 
o legittima , o fpuria * 

La Terzam l-eghüma dura d'odici ore, ed 
é feguita da un1 affokita intermiíEone. 

La Terzana fpuria eceede dodici ore , e 
qualche voka ne dura diciotto o vent i . 

La Terzana doppia é quella che ritorna-
due volte j un giorno si e un giorno no. 

I l nome Terzana doppia é anco adopera-
t o d o v e la febbre ritorna ogni giorno, c o 
me una quotidiana j ma folo in diíferenti 
tempi del giorno ; i l terzo acceffo corrifpon-
tlendo al tempo del primo j i l quarto a quel-
lo del fecondo r &c» 

Quartana (FEBBRE ) e quelTa che folamen-
te ritorna ogni terzo giorno, lafciando due 
giorni d'intermifílone tra ogni due asceffi . 

Doppia quartana e quella che ha due accef-
íi ogni quarto^ giorno . L ' ifleffo norae íi da 
altresi ad una febhrc che riíorna duegiornt 
íucceffivamente j folaraente lafciando u n gior-
jao d' intcrmiífionc. 

Febbre triplice quartana, é quella che ha 
ítre aeceíTi ogni quarto giorno: o quella che 
ritorna ogni giorno come una quotidiana , 
folameníe a, tempi diiíerenti del giorno; i l 
•quarto acceíío corriípondendo al tempo del 
^ r i m o ; i l quinto al fecondo y &c . 

V i lono' anco delle febbri intermittenti y 
che folo ritornano ogni quinto giorno , ognr 
íe f to ^ od ogni fettimo- , e con altri inter-
T a l l i . 

Finalmente 5 vi fono alcune %ezre {Iraar-
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diñarle di fcbbñ , ma riducibili ad alcuna 
delle claíTi anzi meníova te ; come le mali
gne , F eruptive , e le pejlilenziali. 

FEBBRI maligne fono quelle, nelle qualí 
gli ufati regolari fintomi non appajono ( e í -
íendo ía natura oppreífa dalla malignita del
la materia febbril'e ) ma ne inforgono altrí 
fintomi eñranei ; come un dolore circa la 
ftomaeo , cd i preeordj ; un color livido 9 
con la faceta molto sfi|urataY\&-- Qualche 
volta con efflorefcenze su la pelle , & c . 
Vedi MALIGNA . 

Alcuni Au to r i , avendo fatte olTervazioni 
col microfeopio , afferraano , che in tutte 
le febbri maligne i l fangue é cosí corrot-
t o , che gran copia di piccioli vermi v i íi 
genera , ed occaíiona la rnaggior parte de* 
íintomi s 

I n tutte le febbri: maligne i l fangue é 
troppo fluido .. L'eftrazione del- íangue qui 
non ha luogo , i vomitor j fan bene ful pr in
cipio j pofeia i fudorifici e gli aleíTifarmaci 9 
i vefcicatorj fono commendati nel progref-
fo della malattia 

FEBBRI Eruptive , fono quelle, cheoltrei 
fmtomi comuni alie altre febbri, hanno le lo 
ro criíi accompagnate da eruzioni cutanee. 
Ta l i fono quelle del vajuolo, de' morbilli y 
le petechiali, h febbre fcarlatina , e h febbre-
miiiare; gli altri fmtomi fono , una grave 
oppreffione del petto , un frequente laboriofo-
refpiro, una vigilia offinata , fpasmi, mal' 
nella gola , toífe , &er Vedi PETECHIE , V A 
JUOLO , MORBILLI , e MILIARE Febbrer 

FEBBRI Pejlilenziali, fono mali acut í , con-
tagiofi, e raortali : Alcuni vogliono che la5 
febbre fia i l morbo o la pefte fftefla ; altri 
lelamente la contano per fintoma della pe
ñ e . Vedi PESTE . 

Petechiale-j é nnx febbre maTmna., iré cui t 
oltre gli altri fintomi , ful quarto , o. pius 
fpeífo ful fettimo gromo appajono le pete
chie, a fia macchie roife, come morficatu-
re di pulei, principalmente ful petto, nel
le fpalie , e nell'abdome . Le macchie di-
ventano in appreflo piü pallide, poigialleT 
e si ívaniícono.. Quando divenían l ivide, o> 
nere , d' ordinario fono fatali -

La Febbre- petechiale h coníagiofa T e fo-
vente epidémica. E l i ' é trattata o curata y 
come le poe' anzi meníovate . Vedi PETE-
CHÍA L E , 

FfiBBRÍFUGO * 5 nella Medicinar, natías 
ms,-
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medio efficace per la cura dellefebbri . Ve
di FEBBRE . 

* La parola e im compojlo di febris, feb
bre , e fugo , difeaedare . 

La chinachina , o la feorza Gefiuíica , é di 
t ima la clafife té febbrifughi la potiffima , e la 
piíi ficura . Vedi .CHINACHINA . 

La centaurea minore é talvolta anco chia-
tóata Fcbnfugum , per contó delle fue v i r tü . 
Vedi CENTAUREA . 

I I ginfeng Chinefe é particolarmcníe rino-
m a t o p e r u n / e ¿ ¿ r / f ^ o . Vedi GINSENG. 

Per quelli che non poííono prendere la feor
za peruviana in foíbinza , i l Dottor Fuller 
preferive un tnemz febbrifugo, fatto d'una 
Decozione di cffa . L ' interior corteccia deí 
fraífino con un poco di fale d 'aí íenzio, pre-
fa come la corteccia Peruviana, fi dice che 
la eguagli, cd anco che la íuperi , come feb-
brifugó . I I Dottor Handccck le da I ' enfática 
denominazione di febnfupum magnum . Vedi 
ACQ_UA . 

M . Rencaume , nella Stor. dell'Accad.Rea-
le delle Science ann. 1711, propone un nuovo 
Febbrifago , da luí feoperto , cioé le gallozze . 
Da un gran numero di efperimenti egli ha 
imparato, che le gallozze íble curano bene 
fpeííb una febbre mtcrrnittente , non men 
che la Chinachina ; fopra la quale elleno han-
no alcuni vantaggi in altri con t i ; in quanto 
che non fono tanto amare, non rifcaldano, 
fi prendono in rainor dofe, piii di raro, ed 
a miglior mercaío . A fuo impulfo ,, di veril 
altri Medici le provarono con buon efito , par-
ticolarmente i l Sig. Homberg j benché non 
fieno nuícite cosí bene neü'efperienze di JVL 
Boulduc y Lemen y e GeoíFroi . Vedi GAL
LOZZE , . 

FEBBRIS, neíla Medicina . Vedi i ' A r t i -
eolo FEBERE , 

FEBRUA neirantichita, una fefta , ce
lebra ta da' Romani, riel mefe di Febbrajo j 
per íi Manes o per le orabre de' mor t i . Vedi 
MANES , 

Macrobio dice, che v i fí oííerivano de' fa-
crificj ; e che gli ultimi ufizj preftavanfi al
ie ombre del defonto : Saturn. 1. 1. cap. 15. E 
da queíla feíla i l mefe di Febbrajo prefe i l fuo 
nome, 

Lo feopo di queñi Saenfizj é alquanto con-
troverío r Pliniodice, che erano ceiebrati per 
lendere gli dei infernali propizj; al raorto j ben-
c M alcuni modemi iknf i imma^inati s che 
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que'fiicrlfizj eran diretti a placare i mort i 
medefirai , e fi offerivano loro immediata-
mente , come a una fpezie di Deitadi. Qpel 
che conferma la prima opinione , fi é che 
Plutone íteíío é íopranominato Fcbruus. Lg 
feile duravano dodici giorni . 

La parola é antica nella Lingua Latina , c 
íin ne' primordj di Roma , troviamo Febnm 
per íignificar purificazioni j e Fcbruare, pur
gare , o purificare . Varrone De Lingu. lib. V . 
ladiriva daiSabini: VoíTio cd altri", da /er-
veo, io fon caldo ; a cagion che le purifica
zioni erano principalmente fatte con fuoco 
ed acqua calda. Alcuni van no piii in su, e 
deducono le voci íuddette da ^ r j phur , o 
phavar, che nel Siriaco e ncll' Arábico ha 
riíteífa fígnifícazione che/er¿Wí, oefferbuit; 
e probabiímente íignificava altresl purifica
re : imperocché phavar nell' Arábico , di no
ta un preparativo i l quale davaíi alie donne 
partorienti, per far venire la íecondina, ed 
altre impuritadi che reftano dopo i l parto 5 
quafi come tra i Romani , che nominava-
noFebrua la Dea , creduta preíiedere al par
to delle donne. O vid. Fafi. 

F E C A L E materia y un termine ufaío da' 
Medic i , particolarmente Francefi, per dino
tare le feci, o i groíli eferementi di un uo-
mo , cioé quelli che fi fcaricano per fecef-
fo , Vedi ESCREMENTO . 

La materia fecale é divenuta famofa per 
una operazione chimica fattavi fopra , da 
M , Homberg , riferita a dilungo nelle Mera, 
deir ̂ dc R. Ann. 1711. Eragli ilato r ifer i to, 
che la materia fecale per diítiliaxione daífe 
un olio chiaro come acqua , fenza alcun odo-
re , e che a vea la proprieta di filiare i l mer
curio in fino argento. Su tal nozione, egli 
íi accinge aíl' opera j e perché voleva otte-
nere una materia per quanto pa i fi poteífe , 
laudabile c fpeziofa, tolfe a ípelare quattro 
fani , robtiíli e giovani uomim, i quali per 
tre mefi ei tenne chiufi , e pattul con lo
ro , che non doveífero mangiar fe non fi-
niííimo pane , cui fomminifirava loro fre-
feo ogni giorno , e bere ottimo vino di 
Sciampagna per quanto voleífero, 

Dopo un lungo corfo d1 operazioni, ed aver 
fatti replicati faggi fopra gli eferementi di 
coftoro , alia fine ottenne i l chiaro olio , 
fenza odore ; ma che non facea alcun ef-
fetto fui mercurio, che pur era i l gran p ú a -
to^ a cui mira va r 

iTutta.-
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Tuítavolta , frodato di quello ch1 egli af-

pcttava, s'abbatté in qualche altra cofa, cui 
non avea mai fognata , cioé in un fosforo . 
Trovb che i l caput mortuum dell' olio , avea 
una proprietk íorprendente di prender fuo-
co fenza alcun moto , o fenza T applicazio-
ne di alcun altro fuoco ; a tal che mérito 
un luogo nel primo ordine de' Fosfori n o t i . 

D i qucft' olio la quantita di un pifello , 
cavata dal matraccio, e poíla íbpra una car
ta , od altra materia combuíHbile , comin-
eia a fumare imraediate , e mette a fuoco 
la carta . Vedi PHOSPHORÜS ardms. 

FECCIA deíla bina , o cervogia , una 
fchiuma che levafi fopra la birra , o cervo
gia , mentre fermentano nel tino , Vedi BÍI\-
RA , CERVOGIA, e MALT . 

Q i i e f t a í i ufa per lievito o fermento 
nel fare i l pane j fervendo a gonfiarlo confi-

FEG 
FECCIE 5 o piíl toílo Feci , faces , s'ufa 

nella medicina in particolare, per dinotare 
le groíle e impure materie che fi trovano 
al fondo delle compoíizioni e preparazioni 
d'una o dell'altra Farmacia. 

F E C C I E , o Feci, fi prende anco per gl i 
efcrementi di un anímale , evacuad per fe-
ceffo . Vedi ESCREMENTO . 

, FECCIE * , nell' Inglefe LEES , fono le pih 
groííe e piu den fe parti del v i n o , dell'olio , 
e d'altri liquori ; ovvero i l fedimento che 
fi trova al fondo del vafe. 

* La parola Lees viene dal Francefe , he, 
e quefia da l imus, fango, o da Lyeus, 
un de foprannomi di Bacco ¡ o fecondo 
da Cange, da lia , parola Latina cwroí-
ta , che fignifica F ífleffa cofa . 

Una fpezie di rena ghiaiofaíi fa colle fec
cie del vino abbruciate , e prepárate , la 

derabilmente inpocotempo, e a renderlopiu qual fi ufa dai t i n to r i , & c . lo che dovereb-
leggiero , piu tenero , e piu dilicato . Quan-
do ve n* é in foverchia quantita , i l pane 
diventa amaro. 

L* ufo della feccia di cervogia nel pane , é 
appreífo noi recente ; non é piu di 8o. anni , 
dacché l'avarizia de' fornaj T ha prima intro-
dotto j , e pofcia non fi feguitb a fado che di 
naícofto . —Quantunque Plinio atteíli che i 
Galli antichi 1' uíavano . 

La facolta della Medicina in Parigi,, con 
un decreto de'24. di Marzo 1688. folenne-
mente la foftenne nociva alia íalute ; ma 
non oílante non poté fermarne i l progref-
f o . Vedi BIRRA &c» 

F E C C I E y FÍECES , le pofature , i l fedi
mento , o le impuritadi che reftano di un 
corpo miño , dopo che i l piu puro i l pih vola-
tile e fluido v i é flato feparato per evapo-
razione , diffoluzione , decantazione , deri-
Vazione , e fimili 

Cosí diciamo le Fecce del vino, dell'olio, &c3. 
Quelle dell' olio propriamente fono chiamate 
amurca , morchia . Quelle de'vini ^fondacci, o 
meramente/m?. Vedi FECCIE qul appreífo. 
^ F E C C I E , nella Chimica, dinota i fondi-
gl iuol i , i r i f iu t i , le fporcizie, le irapurita, 
ed altre materie eterogenee che rellano nel 
limbicco dopo la diílillazione di qualche cor
po. Vedi DISTILLAZIONE . 

Quello che rimane nella retorta, in luo
go di Feccie , é propriamente denominato 
caput mortuum, o térra damnata. Vedi DA-
12NATA tena ? CAPLTT mortuum» 

he fervire di avvifo e di precauzione a quelli 
che fono incomodati dalla pietra, &c . 

I manipolatori dell' aceto fanno un gran 
traffico delle Feccie o fondacci del vino fec-
cate , e ridoíte in pañi o iliacciate , dopo 
d' averne íprcmuto fuori gli avanzi del l i -
quore . Vedi VINO &C,. 

F E C I . Vedi FECCIE . 
F E C I A L I * , FECI ALES , o FOECIALES , 

un ordine di Saeerdoti, o Miniílri appreífo 
i Romani antichi, deftinato ad intimare la 
guerra, a negoziare la pace, &c.. 

* Fejio diriva la parola da ferio , ficcome-
ferire fcedus fignifica conchiudere un trat-
tata ; eperh in vece di feciales 5 e¡ volé-
va fhrim feriales. ¿íltri la derivano da 
foedus , che fi fcriveva anticamente fe-
dus, o da fides, fede ; altri da fació , 
feci, a cagions eh eglino facean la guerra ' 
e la pace. fájfio vuol dirivarla da fatu, 
del verbo fa r i , parlar? y nel qual fenfo ¿ 
Feeiali farebbono f ifiejfio che oratores ; 
la qual opinione e confermata da Varrone ^ 
i l qual dice, che furono chiamati indif-
ferentemente Feriales , e oratores . De 
Vita populi Rom. L 11 . 

I Feeiali erano una fpezie d* Ara ld i , che , 
quando i Romani avean qualche contefa coi 
l o r v i c i n i , venivanmandatr, pr ima,achie-
dere la cofa che fi pretendeva eífere ufurpa-
t a , o a cercare foddisfazione per 1'ingiuria 
che allegavafi fatta. Se non riportavano un-a 
rifpoña j che fodáisfaceífe al popólo ed al 

Se-
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Senato, venivano di nuovo fpedítl a dichia-
rare la guerra : ed i l fimüe ncl trattar di 
pace, effendo i FeciaU le fole perfone defti-
nate a negoziare tra i l Senato 5 &c. ed i l m-

Plutarco , nella vita cu JNuma , e 1 A l i -
carnaffeo, 1. n - oííervano, che furono pr i 
ma inftituiti da coteño Principe L ' Alicar-
nafíeo aggiuSne» c ^ cran0 dalle m i -
gliori famiglie di Roma ; che i l loro ufizio, 
che riputavaíi una fpezie di Sacerdozio , fo
jamente íiniva colla loro vita j che le lor 
perfone erano facre ed inviolabili , come 
quelle degli altri- Sacerdoti \ che veniva ad 
effi di piü inculcato , che vedeflero che la 
Repubbíica non dichiaraffe la guerra ingiu-
ftaraente j che avean da ricevere le indolen-
ze ed i lamenti delle nazioni, che pretende-
vano d' e/íere ílate in qualche modo ingiu-
riate da i Román i ; che íe queíle indolenxe 
foffer tróvate giuñe , avean da prendere i 
r e i , e conlegnarli nelle mani di coloro ch' 
eglino avean oíFeíi; che erano inveftiti dei 
diri t t i ede' privilegj degli Ambaíciatori ^ che 
eglino conchiudean i trattati di pace- e di 
alleanza, e ponean cura che foííer© efeguir 
t i , e finalmente i i abolivano , o caíTavano-, 
fe non erano difcreti e ragionevoli. 

Ma Varrone ci afficura che al fuo tempo la 
maggior parte di queíre funzioni de' FeciaU era-
fi tralafciata ^ come fi fon tralaíciate, e fon 
ite in difufo quelle degli Araldi antichi fra 
n o i , quantunque oíferva Plutarco , che avea-
no ancora qualche autorita al tempo fuo . 
Vedi ARALDO . . . 

I FeciaU erano coronati di verbena , quan-
do andavano a dichiarar la guerra; i l loro 
capo era coperto con un velo, fopra i l qua-
le applicavafi la corona . ín tal equipaggio 
s1 avanza vano alie frontiere del paefe del 
nuovo ncraico, e fcagüavano- un dardo fan-
guinofo nel terreno dentro di qucllo . In 
Livio , e in altri Autori antichi , abbiam 
la formóla, ufata in tali dichiarazioni. 

F E C O N D I T A , fenilita \ o quella qua-
iita d' una cofa, che la denomina feconda , 
o fruttifera i 

La Fecondita di diverfe piante é molió 
flraordinaria. M . Dodart fa un difcorfo fo
pra queft' argomento nelle Memoric dcir 
¿Lee. delle Scienze, nel quale dimoflra, che 
ad un computo moderato , un olmo , un 
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anno per l 'altro dk 329000. femi , ciafcun 
de' quali , fe viene collocato opportuna-
mentc, crefee in un albero. Ora un olmo 
d'ordinario vive ico. anni ; per confe^uen-
za nel corlo della fuá v i t a , produce preflfo 
a 3500000a. grani di femenza, tu t t i iqua-
l i provengono da un folo femplice gra
no . 

Fa vedere in oltre, che i l medefimo ol
mo , eolio fpeííb tagliare la cima , &c . po-
trebbe recarfi a produrre 15840000000. fe-
menze; e che tante attualmente in eífo fe 
ne contengono . Vedi PIANTA . 

F E C U L A * , o FJECULA , nella Farma
cia , una blanca, farinofa foftanza , o pol-
vere, che da giu e fi raccoglie nel fondo de' 
lughi di diveríe radici; come quelle di brio-
nia , d' arum , iris, &c . 

* La parola e nn diminutivo d i fse-
ces. 

Queíla foflanza , o quefto fedimento , fi 
fecca al Solé , dopo d' aver verfati fuora i 
l iquor i , e ferve per diverfi rimedj, & c . Ve
di AMIDO . 

F E C U L E N T O , s' applica al fangue , e 
ad altri umori , quando abbondano di fec-
cie , o pofature , e non hanno i l conveniente 
e ordinario grado di purita, 

FEDE , nella Filofofia , credenza , o quelF 
aífenfo che diamo ad una propoíizione avan-
zata da un altro , la venta della quale non 
percepiamo immediatamente , per la noflra 
propria ragione o efperienza 9 ma la credia-
mo feoperta e conofeiuta da altri . Vedi AS-
SEN so , e CREDENZA. 

Fede é un giudizio o un aífenfo della men
te , i l cui motivo non é un' intrinfeca evi-
denza , ma 1' autorita o i l teftimonio di un 
altro che.rivela , o riferifee la cofa . Vedi 
RACIONE . 

Quindi , ficcome v i fono due fpezie d' au
torita , e di teftimonianze ; 1' una di Dio , 
e l'altra dell 'uomo, la Fede viene adiftin-
guerfi in umana e divina, 

FEDE Divina é quella , fondata su V au
torita di Dio j od é quell'aífenfo che diamo 
a cib che é affermato da Dio . 

• Oggetto di quefta Fede fono le materie di 
rivelazione. Vedi RIVELAZIONE. 

FEDE umana é quella con cui crediamo 
quello che ci é detto dagli uomini . — Og
getto di eífa é la materia del teíHmonio c 
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¿ell 'evidenza umana. Vedi TESTIMONIO) 
cd EVIDENZA , 

La Fede di nuovo fi pub diílinguere in 
implícita, e fcientífica. 

FEDE implícita o cieca é quella con cui 
diamo i l noftro aíTenfe ad una propofizione 
recata da un altro , della cui cognizione e 
Veracíta non abbiarao certa evidente ragio-
ne 0 prova . Quefta fotto un altro neme 
fton é che opinione. Vedi OPINIONE . 

FEDE Sckntifica o veggente, é quella con 
éui diamo i l noftro affenfo ad una propoíi-
tione recata in mezzo da uno i l qualenon 
pub ingannare , ned effere ingannato ; e che 
pero riferire fi pub proprianiente a ícienza 
e cognizione. Vedi COGNIZIONE. 

La Fede divina , exteris par i bus , e piíi 
forte che i ' umana . 

Quando noi íiamo pienamente convinti 
che una propofizione viene da D i o , la Fe
de diventa ficurezza, e di preíuppoíito fi ha 
feienza , che Dio non pub ne ingannare né 
ingannaríi : ma quando vi é qualche dubbio , 
fe la propofizione fia dichiarata da Dio , o 
fe egli abbia comandato che noi credefíimo 
la tal cofa j la Fede non pub al lora eñe re 
piu forte, o piíi debole , di quel che fieno 
le ragioni fulle quali é fon data: Laonde la 
Fede, che inquefto fenfo diremo¿//WTMT , pub 
eílere o forte , o debole , o nulla affatto . — 
Jn oltre, le ragioni od i motivi di credere 
agli uomini , poífono eífere di tal peíb e for-
za, che íendo perfettamente intefe , egua-
glino un'evidenza matemática : eííendovi , 
direm cosí , una neceífita eguale di daré i l 
noftro aífenfo per un canto , e per V altro . 
Vedi CREDIBILITA1 . 

Quindi fácilmente oftervafi , che ogni no-
ftra Fede o credenza ha di preíuppofto i l fuo 
fondamento su la ragione, che non ci pub 
ingannare j fe facciamo un debito ufo della 
noftra liberta, e non acquiefciamo o accon-
fentiarao , fin che ella non vi ci fpinga necef-
fariamente . Vedi LIBERTA' , C^GIUDI-
z i o . 

Alcuni dicono , che in rigore , e filofo-
íícamente parlando , niun altro uomo pub 
avere quel che chiamafi Fede divina, eccet-
to che un Profeta , a cui Dio ha immedia
tamente parlato . Vedi PROFETA , e PROFE-
ZÍA: e che tutta la noftra preíente Fede re-
ligiofa é realmente umana, come appoggiata 

SED 
fecondario teftimonio degli uomini; della 

cuiveracita tuttavolta abbiamo le piíi valide 
prove . Ma i í ro fe t i , o quelli a' quali Dio i m 
mediatamente ha rivelata la fuá volonta , 
gli credettero perché conofcevano , ch'ei lo
ro rivelava: e noi oggidi crediamo, appog-
giati fopra la medefima rivelazione, che fap-
piamo da quelli ricevuta , e prepoíla dall'oír-
gano infallibile della Chic ía . 

FEDE , nella Teología , é la prima delle 
virth. p delle grazie Teologiche . VediGRA-
ZIA . 

La Fede, in quefto fenfo 5 é un dono di 
Dio , per cui íiamo indottf a daré un fer-
mo aífenfo alie veritá ch'egli ha rivelate al
ia fuá Chiefa : ovvero , la Fede é un dono » 
o un' impreífione , che ci guida a daré i l 
noftro aífenfo a certe cofe concernenti Iddio , 
la fuá natura, i fuoi attributi , i l fuo culto 
&c . l'evidenza delle quali cofe non veggia-
mo e intendiamo chiaramente abbaftanza , 
per darvi i l noftro aífenfo, ful común pied^ 
della ragione, e per capo diconvincimento. 
Vedi RIVELAZIONE , e VERI TA' . 

S. Paulo definifee la Fede , fperandarwmf. 
fubjiantia remrn , argumenttím non apparen-
tium . — La vita della Fede con filie nel 
fervire Iddio fenza conofcerlo in alcuna ma
niera fenfibile. Nicole. 

Oltre le due fpezie di Fede, umana e di* 
v ina , ve n ' é una terza fpezie intermediaa 
chiamata 

FEDE Ecclefiaflica , la quale é 1' aífenfo 
che le perfone ortodoífe danno a certi even-
t i decifi dalla Chiefa, e ch' ella ingiunge a-
tu t t i di crederli. 

Come quando la Chiefa dichlara che i l 
tal libro contiene dottrina Eré t ica , che U 
tal perfona é nel cielo, &G. 

Quefto termine , Fede Eccleftañica , é fla
to introdotto , per diftinguere la Fede con 
cui crediamo le cofe di rivelazione divina, 
da quella con cui crediamo materie perte-
nenti alia determinazione ecclefiaftica. 

ConfeJJione di FEDE , é un credo, o una 
formula che contiene tutt i quegii articoli , 
la credenza de' quali fi reputa neceífaria alia 
falvazione . Vedi CREDO , e SÍMBOLO . 

F E D E L T A ' , nel fenfo in cui é prefala 
vocc fcalty Inglefe , é un giuramento che 
daffi da un poífeífore , o vaífallo., (tenant) 
d' eífere léale e fedele verfo i l Lord ; o Si

smo-



gnore, da cui ha ricevuto, o tiene e pof-
ílede un qualche fondo. 

Fealty (fedelta) comunemente fi ha per 
íinonimo di oraaggio ; ma ne diffcnfce, in 
quanto che l'omaggio confifte nel daré gm-
ramento quando ti vafsallo va al poíTefso del-
Ja fuá térra, e cib non ñ fa fe non una vol-
ta fola, eífendo un obbligazione permanen
te , e che lega per fempre; lo che non in-
chiude l'altro giuramcnto di Fealty . Vedi 
OMAGGIO. 

DifferifcGQo puré nella maniera della fc-
lennita, o ccrimonia ; imperocché il giura-
mento d' omaggio é dato dal pofíeísore a gi-
nocchio; ma quello di Fealty é dato in pie-
¿i , ed inchiude fci cofe, le quai fono cora-
prefe neiie parole, incólume ^ tutum utile, 
¡jonejium ) facile , pojjlbile. 

Incólume , ch' ci non fa alcuna ingiuria 
corporale o perfonale al Lord , o padrone : 
tutum , ch'ei non gii fa aicun fccreto torto 
in cofa veruna , che fía per fuá difcfa ; co
me nella fuá cafa, ocaílello : honejium ̂  ch' 
ei non gli fa ingiuria nella riputazione: uti
le , ch'ei non gli reca danno nelle fue pof-
feffioni; fucile, e pojjlbile^ ch' ei fácilmen
te, efenza ripugnanza fa per il fuo Signore 
ogni bene, che per altro far pofla. - Tut-
to quedo é altresi comprefo nella Leg. Hen. I . 
cap. 5. ¿ 

Coiuí che poffisde térra o fondo per il fuo 
folo giuramcuto di fedelta , lo tiene nella piu 
libera maniera ; imperocché tutti , anche 
quelli che hanno feudo , tengono e poflTe-
dono per fidem & fiduciam , cioé per Fe-
delta almeno. 

Qucíta Fedelta ( Fealty) é in ufo eziari-
dio appo altre Nazioni i cerne nella Lom-
bardia , e nella Borgogna . 

In fatti, ficcome la primitiva creazione 
di queüa maniera di tentre o poffedere , 
nacque dall' amore del Proprictario , o Si
gnore verfo i fuo i feguaci o fautori ; cosí 
ella obbligava e legava il poífeflore a Fe-
delth ; ficcome appar da tutto il tenore de' 
feudi ; e il violare queüa Fedelta é una 
perdita del feudo. 

Hottomano ne'fuol Gommeníarj de ver-
bis feudalibur , moñra eflervi una doppia 
Fedelta ; Tuna genérale , da adempirfi da 
ogni fuddito al fuo Principe; l'altra fpezia-
le , che ricercafi foiaraente da quelli , che 
in riguardo del loro feudo, fono legati ai 

Tom. IV* 

F E G 4P 
lorSignori con quefto giuramento. Ambe-
due 1-e troviamo ocl Grand Cufiomary di 
Normandia , &c. 

La Fedelta fpeziale é sppreíTo noi efe-
guita e preda ta da uomini liberi , o da 
villani . La forma d'ambedue , vedafí, an-
no Ed. 11. in quefte parole : Quando un 
uomo libero rendera Fedelta al fuo Signo-
re , terr^ la fuá mano delira fopra un L i 
bro, e dirá cosí: u Afcolíate voi, Mylord 
„ R. che- í o , P. vi farb e fedele e léale , 
„ e vi dovrb la mia Fedelta, per la térra, 

che tengo da voi , nelle condizioni af-
„ fegnate . Cosí mi ajuti Iddio, e tutti i 
,, fuoi Santi u . — Quando la da un Villa
no al fuo Signore, ei térra la fuá mano de-
fíra fopra il libro, e dirá cosí: " Afcoltate 
„ Mylord A. che lo , B. da quefto gior* 
„ no in appreíío , vi faro léale e fedele , 
,, e vi dovrb Fedelta , per la térra che ten-
„ go da voi in villainage , e farb giuftifi-
„ cato o giudicato da voi nel corpo e ne* 
„ beni. Cosí m'ajuti Iddio , e tutti i Santi. 

F E E . Vedi FEUDO. 
F E G A T O *, una vifeera grande , glan-

dulofa , di un color roíTb fanguigno , íi-
tuata immediatamente fotto il diaframma 
nel deftro ipocondrio, cui quafi riempie ; 
e che di la ftendefi fopra il lato dritto del-
lo ílomaco, verfo l1 ipocondrio íiniílro, ar* 
riva fin di dietro alia cartilágine enfifor* 
me, e gradualmente fi aífottiglia , e fí ri* 
fíringe: ferve a purificare la maífa del fan* 
gue, con far una fecrezione dell' umor bi-
liofó ch' egli contiene . Vedi Tav. ¿4natom. 
( Splanch, ) fxg. 1. Ut. a. b. fig. 3. l i t . k. i 
(Angeiol.) ^ 4. l i t . a . e e^S í c . f i g . ^ . Vedi 
anco BILE , e SANGUE . 

f Platone , ed altri antichi , mettono i l 
principio delí'amore nel fegato ; donde i l 
latino proverbio, Cogit amare jécur : e 
in quefto fenfo Orazio frecuentemente ufa 
la Jiejfa parola , come quando ei dice , 
fi torrere jécur quseris Idoneum. — I 
Grecia, dalla fuá figura concava, lo chia" 
marono é^ap, arcato , o a volta, e fofpe-
fo j i Latini lo chiamano jécur , q. d, 
juxta cor , effendo vicino al cuore . í 
Francefiy foye , da foyer, focus , o fo* 
colare ; conforme alia domina degli anti
chi , che credevano che i l fangue in effo bol-
li[}e, e fi preparaffe ) g f Italiani Fegato . 

Erafijirafo, da prima, lo chiama pa-
G ren-
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renchyma j cioe cffufione j e mafia di 
Sangue : e Ippocrate , per eccelknza , 
fpeffo lo chiama /'hypochondrium. 

La parte fupcriore del Fegato é convef-
fa, e perfettamentc lifcia; la di fotto con
cava , c un poco pito ineguale , avendo 
quattro grandi fiíTure ; una , per cui paffa 
il ligamento ombilicale ; una feconda dal 
lato finiflro, la quale riceve il pyloro, ed 
il principio del duodenum ; la terza fulla 
parte dritta, vicino al margine , in cui é 
alloggiata la vefíca fellea; c i'ultima nella 
parte fuperiore , che dk un paflfaggio alia 
vena cava. 

La fuá figura s' aceoíla alquanto al ro»» 
tondo , cogli orli fottiii , non del tutto 
eguali , ma in alcuni luoghi intaccati , 
La fuá grandexza é varia in diveríi fog-
getti , fecondo la proporzione del corpo ; 
benche in un feto , o in un animale gio-
vinc, é fempre piü grande a proporzione , 
che negli adulti. — Nei cani e in ahri ani-
mali quadrupedi , egii é divifo in diverfi 
lebi diílioti, ma negíi uomini generalmen
te é continúate ; avendo una piccola pro-
tuberanza, che alcuni contano per un pic-
ciolo lobo. —Tuttavia é flato qualche vol-
ta cffervato negli uomini , divifo in due o 
tre lobi. Vedi LOBO &c. 

Il Fegato é coñneíío a diverfe parti) ma 
fpecia'mente al diafragma , a cui é attac-
cato per un largo , fottile, ma forte liga
mento, fcmicircolare, chiamato il ligamen* 
to Jofpenforio, dirivato dalla capfuía comu-
ne della porta e de'dutti choledochi, o bi-
larii. 

La continuitk di queño ligamento eflen-
i o intcrroita dalla perforazione della vena 
cava, ha dato cccaíione ad alcuni A nato-
mi ci di dividerlo in due . — Per un a!tro 
forte ligamento altresl , il quale ha la fuá 
origine dalla túnica eflerna del Fegato , o 
lo che coincide alia fleífa cofa , dal peri
toneo, egíi é legato alia cartilágine xiphoi-
dc ; e per un terzo ligamento , che é for
mato dai vaíi umbilicali , feccatifi negli 
adulti , e divenuti un ligamento , egli c 
eonneíTo ai tendmí de' mufeoli abdominali 
nella linea alba nell'umbiheo. — Quefti va-
rj ligamenti fervono a tenerlo nella fuá de
bita fítuazione: oltre di che, egli ha alcu-
ne altre conneflioni per mezzo de' vafi fan-
iuigni. 
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II Fegato ha un moto, benché non pro 

prio di sé , ma dipendente da quelio del 
diafragma ; a cui efifendo ftabilmente con-
neffo, é sforzato di ubbidire al fuo moto, 
e d'cffere nell' efpirazione tirato su , c neir 
infpirazione iafeiato dar gid di nuovo . — 
E ' coperto d'una fottile ed eguale o lifcia 
membrana, dirivata dal peritoneo, la qua
le pub fepararfi dalla foftanza del Fegato , 
benché non fenza rifehio di laccrazione. —• 
La foftanza del Fegato é vafeulare c glandu-
lofa ; la qual ultima parte é aíTai molle c 
friabile, c che fácilmente fi rade via dai va
fi, ai quali le glandule per ogni verfo s'at-
tengono: quafi in tanti mazzetti , o cioc-
che ; il che hafatto che gli Anatomici chia-
mino le piii confiderabili, i lobi interni del 
Fegato. 

Le glandule aderefeenti cosí ai vafi, e co-
flituenti cotefli lobi , fono raccolte affatto 
nelle proprie membrane Í donde quefta no-
zione od apparenza di lobi. —Ogni una di 
quefle glandule, fecondo Malpigh i , é com
porta di fei lati o facce ineguali. Sonó tutte 
riveílite del!e lor proprie membrane , ed han-
no ciafeuna un dutto eferetorio; alcuni de' 
quali congiungendofi affieme , forman piccioli 
tronchi, che ícorrono per drlungo ai ra mi della 
porta ; e quefti di nuovo unendoii, formancai piíi 
lunghi tronchi 5 che fi trovano íempre pieni 
dibile, c coftiíuifcono il poro bilario; che 
fendo diftribuito per tutto il Fegato, riceve 
nella precedente maniera, labile, che fepa-
rafi.per quefte glandule» e terminando nel 
raeatus hepaticus, e nelduftus communis, 
alia fine difearica la hile nel duodenum . 
Vedi BÍLE. 

Oltre quefto fcarico per lo poro bilario, 
che fi fuppone cíTere il grande fcarico, traf-
mette il Fegato altresi parte della fuá bilc 
nella vefica fellea per un dutto , chiamato 
cj/Ji'hepatico, feoperto in prima dal GliflTonio ; 
per mezzo di cui , v' é una comunicazione 
immediata tra il poro bilario , e la vefica 
fellea; una particolar deferizione della qual 
ultima parte vedi fotto le parole FÍELE T 
CYST-HEPATKO, &c. 

Oltre quefti vafifellei, che fono peculia* 
ri al Fegato , egli abbonda di vafi fangui-
gni, fpezialm^nte di vene ; delle quali la por
ta c la cava fono per entro a tutta la fo
ftanza di eííb diífeminate . — E qui partico-
larmcnte é oífervabile, che la vena porta, 

alia 



FEG 
alia maniera dellc arterie sbuca, o fi fpie-
ga fuor da un tronco in rami; c pcrdendofi 
alia fine in vene capillari, mette il fangue 
nclla cava, per mezzo di cui di nuovo é ri-
portato il cuore. 

La porta é formata dalla concorrenza di 
diverfe vene, che confluendo o unendofi af
í leme, faoao uno de'piu confiderabili tron-
chi venofi del corpo, quanto al íuo vola-
me: benché al contrario dclle altre vene , 
non feorre troppo lungi in un tronco, ma 
é preño diíiribuita di nuovo , per via di 
ramificazioni, nel F i gato. Vedi PORTA . 

II fangue portato nel fegato per la por
ta, alia maniera delle arterie , é ricevuío 
di nuovo , in vene innumerabiii , che fi 
vuotano neíla cava , e fono volgarmente , 
benché impropriamente, chiaraate rami del-
la cava ; ma debbono ftimarfi i vafi íangui-
gni propr; del Fcgnto, come remulgenti lo 
fono de' renl; e che , ficcome fan tutte i' 
altre , eccetto che la vena pulmonare , fi 
vuotano nella cava ; il canale comunc, per 
cui il fangue ritorna al cuore . Vedi CA
VA . 

Le arterie, che fono chiamate hepatiche, 
vengono dal deliro ramo deüa celiaca . —-
Güífonio creds che la porta faccia Tufizio 
d' arteria in si fatta maniera, che non fo
no neceflarie piu arterie, fe non fe quslie 
che fomminiftrano nutrimento alie mem-
brane ed alia capfula ; ma il Dr. Drake 
giudica , che fervano per il nutrimento di tut-
ta la parte» — Cowpero avea diverfe pre-
parazioni , nelle quali il gambo o tronco 
di ogni arteria hepática , era cosí gran
de come la penna di un' oca , ed i rami 
nel Fegato , eguali per tutto nella magni-
tudine a quelli del poro bilario, cui accom-
pagnano. — II Dr. Drake congettura, che 
in quefta vifeera, in un corpo umano, una 
maggior corrente, ed un iropeto piu diret
ío del fangue arteriofo , richiedefi per in-
calzsre il venofo, a cagione della pofitura 
ereíta, di quel che ricbieggafi negli animali 
che hanno il corpo in pofizione orizontale. 
Per la qual ragionc i cavalii &c. benché di 
molto maggior mole, tconfegati molto piíi 
groffi, hanno quefte arterie molto piu pic-
cole che gli uomini j e non folamente cosi, 
ma anche arricciate a guifa di viticci, per 
fompes 1' impeto, che , in cotal pofitura 2 

F E L 51 
non é tanto neceífario, quanto nclla pofitu
ra eretta. 

II Fegato ha i fuoi nervi dal pie fio hepá
tico, formato ful defiro ipocondrio dai rami 
dell' intercofiale ; che ravvolgendofi attorno 
dclle arterie, e inveftendole a modo di rete; 
dopo d'eírerfi fparfí su la membrana e fuper-
ficic , difpaiono. I Lyrpp^duftus fono 
numerofi , ma non fácilmente difeernibili 
ne'foggetti umani, per non poterfi fare dif-
fszioni vive ; ma in altri animali , che fi 
poííbno tagliare vivi , fi fan cofpicui , coll' 
applicarc una ligatura alia porta, e al dutto 
bilario: - Quanto aWufo del FEGATO nella fe-
crezione della bile) vediBiLE. ¡ 

FEGATO ti antimonio. Vedi 1' articolo AN
TIMONIO . 

F E L A P T O N , nella Lógica , uno de' mo-
di de' Sillogismi. Vedi MODO. 

Ne' fillogisrai in Felapton, la prima pro-
pofizione é una univeríale negativa; la fe-
conda , una univerfale affermativa; e la ter-
za , una particolare negativa . 

F E L L O N I A * , FELONY nell'Inglefe, an-
tlcamcnte prendevafi per un'azione violenta 
ed ingiuriofa di un vaíTallo , 0 pofleíTore, 
contro il fuo Signóte o Proprietario. 

* Menagio diriva la parola da fc!o , o 
fello, che occorre ne* Capitolavi di Cario 
i l Calvo , e credefi criginata dal Germá
nico fehlen , o Saffontco faelcn , falliré y 
effere delincuente . A l t r i la dirlvano dal 
Latino bárbaro vilania . Milord Coke , 
Nicod , & c . la dirivano da feile , fiele , 
fupponendofi che latto fia fatto malizio-
famenté. Finalmente, altri la dirivano 
dal Greco (pvKHv, ingannare. 

Nel qual fenfo Fellonia era equivalente a 
prodizione ©perfidia, od era un delitto im-
mediatamente al di fotto delia leía maeíia. 

II delitto á\ Fellonia portava feco la con-
fifeazione del feudo, a pro delSignore. 

FELLONIA, é un termine che s'applicava 
altresi ad un ingiuria del Lord o Signore, 
fatta al fuo vaíTallo, la quale portava feco 
una confifeazione o ceífazionc dell' omaggio 
c del fervigio a luí dovuto, c facea ritorna-
rc il diritto, o feudo alSovrano. 

Fedclta , e Fellonia fono termini reci-
prochi j fra il Lord ed il Vaííalio . Vedi 
LORD . 

FELLONIA, s'adopera nella Lcgge comu-
G z ne j, 
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ne, in fignifícato, di offcfa capiíale , per-
pctuata con mala intenzione. 

In un fenfo pih ftretto , Fellonia dinota 
un'offefa che pochiíTimo decade dalla petty-
treafon, o dal tradimenío minore , e che 
propriameníe nonéde l i t to di íefa Maeft^. 

hz Fellonia inchiude diverfe fpezie di de-
H t t i , i l gaüigo de'quali é l ' i í ie í ío , cioé la 
morte; come l ' omicidio, i l fur to , i l fuici-
d io , la fodcmia, i l ratto , incendia medí
talo de He cafe , rice veré beni o robbe rub-
baíe ; e diverfi altri , che s' incontrano ne-
gil Statuti , che giornalmente mettono que-
fto e quel delitto nel grado di Fellonia y che 
prima non erano tali l 

La Fellonia fi diftingue fácilmente dalla 
prodizione, o tradimento , chiaraato nella 
Legge Ingle fe treafon » Vedi TREASON . 

Dai delitti minor i , cl l ' ¿- diíHnta , perché 
i l ' fuo gaíiigo é la morte , benché non uni-
verfalmente ; imperocché i i piccoio ladrc-
neccio, al d i fotto del valore di dodici fo-1-
d i , h Fellonia y fecondo Brook; ra a i l delit
to non é capitaíe , ma folaruente una per-
dita de' beni * La ragionc che Brook da 
ch'egli Fellonia-y fi é , che í'aecufa corre 
€on queíli termini , feloniee cepit. 

Sin al Regno é 'Arr igo I . le Fetlonk era
rio gaítigare con pene pecuniarie ; quefto 
Principe fu \\ primo a ordinare che i Fello-
ni foíTero impicepti t verfo l'anno 110^8. 

La fellonia é diduefpezic; Tuna piiileg-
giera , che per la prima volta é partecipe 
¿el benefiz-ice o privilegio clerieale i come 
F omicidio non malizioíb. Vedi OMICIDIO.. 

L'a l í ra é piü- ílrepicofaj. e non gode del 
privilegio. Vedi CLERO. 

i a Fellonia fi punifee parimenti colla per-
dita d i tutte le terre , non foflituite •, c 
d i tu t t i i beni , reaü e perfonali j abben-
ché gli Statuti facciano differenza in aleuní 
cafi, concernerite le terre , íiccorae appare 
dallo Seat. ,^7. Hen. V I H . 

La Welhonm ordinariamente porta corru-
?ione del Sangues, fe puré lo Statuto , or-
dinando che la tal ofFefa é Fellonia:r non 
proveda ai t r íment i ; come l o Stat. 3,9. Elif; 
cap. 17. Vedi FÜRC A . 

FELPA. Vedi PLUSH . 
F E L T R A Z I O N E . - Vcdr FÍLTRAZIO-

N E . 
F E L T R O , fpezie di panno , o di íaoa 

foía, v o di lana e di pelo j ne filato, né tef-
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futo, raa che deriva tutta la fuá con fi l i enza 
d a l l ' e í f e r e l a v o r a t o , agitato, e folato con le 
fecee fecche di v ino , o grippola , e con c o i 
l a , e poi rafazzonato fopra un zocco , o 
forma , con l' a jato del fuoco e dell' ac-
qaa . 

I I pelo di cafíore, ai vigogna e di c o n i -
g l io , la lana degli agnelli e delle pecore , 
& c . fono i piu ufuaH ingredienti ¿e'feltri ' r 
ed i cappelH di tutte le fpezie fono i l a y o -
r i , o l'opere nelle quali fono per lo piu im-
piegati. 

I I fehro che fi d.ftina ad eífere cappello t 
eííendo fufficientemente folato , e prepára
l o , riducefí in un pezzo che ha apprelfo a po
co la figura di u n grande imbuto, o di un 
fumajolo ^-nel qual flato egli é in ordine per 
porfi in forma j e díventar cappella . V e d i 
CAPPELLO . 

FELUCCA *• , é un piccoio navigüo ? 
con fe i re m i , o p ' i i , fenza fopra coperta , 
molto praticato ful Med i t e r r ancü . 

* La parola e formata dal!1 Arábico fel
feen , un vafee lío . 

La felucca ha queQa particolarita, che fl 
timone fi pub- applicare, o alia prua, o all.i 
puppa, che ambedue fono difpoñe , e atte 
nate a riceverl'o. Quanro alia mole e for^ 
ma , fi pub paragonare con altre barche chia-
mate da gli Inglcfi Sloop , o S.haloop. Vedi 
SHA LOOP » 

F E M M I N A , i l feífo che concepifce , e 
porta frutto . Vedi SESSO , e DONNA . 

L' anima le clre genera in fe fteífo , é 
chiamato ¡a femmina, e qutllb che genera i» 
un altro , i l mafchio. Vedi M ASCMIO . 

La jemmina , si ne' quadrupedi, come ne-
gn uccelli , é d' 'ordinario-plíi piccola e piu 
debole che '1 mafchio ; benché negli uccelli 
da preda, come ilfalcone , lo fparvicre & c . 
fía la cofa altrrmenti; \& femmina cüendo piít 
groífa , piu forte, pm ardita , e piu coraggic* 
fa. Vedi FALCONE . 

TI fimile s' oíferva in moltiífimi infet t i , 
paríicolarmente ne' ragni ; a tal grado , che 
Iv!. Homberg ci aíficura, ch'egli ha pefaío chi
que o fei ragni di giardrno a nncontro-d'un ra-
gno femmina dcll' rñefía fpezie. 

I NaturaiiíH a l t res l diílinguono le piante 
in mafchio, t femmina ; i fiori, mafchio e 
femmina, &c. Vedi Pi ANTA , FIORE , G E -
N S R A z r o N E , &:c. 

rz/e FEMMINA Vedi TA meólo VITE» 
F E M -
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F E M M I N I N O , nellaGrammatlca, tino 

de'Generi de'nomi. Vedi GENERE. 
I I Genere femminino é quello che omota 

íl nomc appartenente a femmtna . Nei La
tino W Genere femminino é formato da! ma-
fcolino , con alterare la fuá terminazione ; 
e particolarmciue cambiando u r i n a . C o s í , 
del maícoiino ¿onm equut, un buon caval-
]o , é formato \\ femmtninó ^ bona equa una 
buena cavalia ; cosí di parvitf ¡orno, un pic-
ciol uomo, é formato , parva jeemina , una 
picciola donna, &c. 

N t l Francefe , i l genere femm'mlno vien 
per lo piü efprefib, non con terminazione 
diíferentc , macón difíerente Articoio : cosí 
le s aggiugne al mafchio , e la a femmina. 

NelT Inglefc , generalmente fiépiti rigo-
rofo , ed efprimefi la diíferenza di feíTo , 
non con terminazioni differenti , né con 
ciiffercnti particcile ; ma con differenti pa
role ; come baar, e fow, porco , e ferofa; 
boj) c g i r l ) fanciulio , efanciulla; brother 1 
c fifier , fratello , e foreila , &c. benché 
qualche volta i l femminino é formato col va
riare la terminazione del mafchio in eft; co
me in abbot, abbefs , &c. abbate , abbadeíía . 

FEMMINENE Rime . Vedi i ' Articoio 
R i M a , 

F E M O R E , FÉMUR * , od Os FEMORIS, 
nelT Anatomía , 1' oífo della eofeia . Vedi 
Tavol. Anat. ( M y o l . ) fig. 3. n. 20. efig.7. 
n. 22. Vedi anco COSCIA . 

* Dionis diriva la voce Fémur da fero, 
a cagionc , el) ei porta tutto i l pefo dd 
corpo. 

11 Fémur é l'oífo piu grande e piít forte 
nel corpo , e le fue articolazioni fono pro-
porzionate alia fuá mole, ed alia fuá forza. 
La fuá parte fuperiore é giuntata coll'ifchium, 
per enarthrofi , la tefta del femorc riceven-
dofí nella cavita dell' ifchium ; e tn t t i e dus 
tenendofí affierae per mezzo d' una forte car
tilágine , o legatura . L ' cftremita inferiore é 
articolata colla tibia per ginglymo , due tefte 
del femare eífendo ricevute in due cavitadi 
della tibia j oltre una cavita tra le due te-
fíe , che riceve un proceífo della t ibia. 

I I Femare é alquanto incurvato, o piega-
t o , la parte convelía effendo dinanzi , e la 
concava di dietro . Egli é divifo intrepart i ; 
la fuperiore , h di mezzo, e la isfcriare . 

La fuperiore confiíle d' un capo e d' un eol
io ia cui fono contenute tre epififi , cioé F 
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efíremita o cervice , che é rotonda e groífa, C 
ricevefi nell'acetabulum del coxendix, do-
ve é legara con due ligamenti, l ' uno dalia te-
fía , l'altro dal fondo dell'acetabulum , ma 
ambedue inferiíi nel mezzo della tefta . Itn-
mediate fotto il capo, v' é i l eolio át] femare, 
che épicciolo , lungo, e un pochetto ovale , 
t fa un angolo col corpo dell' oíío ; col di cui 
mezzo le cofeie ed i piedi fon tenuti a de
bita diftanza l'un dall' altro, per rendere piu 
íaldo il nodro ílare in piedi; oltre che i 'obii-
quita del eolio contribuifee alia forza de'mu-
ícoü , che ahrimenti troppo da vicino fareb-
bcH palTati al centro del moto. Le altre due 
epififi fono chiamate trochanteri, il maggio-
re, ed i l minore. Vedi TROCHANTE R . 

La parte di mezzo, o i l fufo del femare , 
é rotonda, lifcia , e poíita , nella fuá parte 
d' innanzi, ed afpra ¡ nella parte di dietro ; 
lungo cui vi feorre un piccolo folco per tutta 
Ja lunghezza delToíTo , chiamato Linea afpera, 
e che ferve per l'inferzione de1 mufeoü . 

La parte piü baffa, o inferiore del femare 
é divifa per un 1cno nel mezzo , in due 
teíle od apofifi, chiamate Condyli, che fau
no i! ginglymo fopramentovato ; eífendo am
bedue ricevuti nel feno della tibia . Vedi 
C O N D Y L O . 

Tra le partí di dietro della teña é uno 
fpazio, per lo paífaggio de'vaO grandi e de* 
nervi, che fi portano alia gamba . 

I I Femare ha una cavita aüai grande, che 
feorre per tutto i l fuo diiungo, empiuta di 
midoiia . La curvita del femó re fa ch' egli 
ferva come un barbacane o foQegno del cor
po , affiae d' impedí me la caduta, o il fuo 
venir troppo innanzi. 

I Chirurghi , e concia-oflTi debbono avver-
t i r e , che nclle fratture de! femar-:, non ten-
tina di porlo o aíidlarlo diritto , la qual 
pofizione é contro la natura. 
•: F E N C E ilío???^ ( méfifis prohibhionh , o 
menfis veiitur) é un raefe , in cui le dam-
me ed aitre fímili bcíiie figliano; per la 
qual ragione non é lecito andaré alia caccia 
nelle forefle in quel tempe. 

Egli principia quindici giorni avantl U 
mezzo della State, e fin i ice quindici gior
ni dopoi; in tutto 30 g io rn i . 

V i fono puré certi raefi íimili per li pe-
fe i ; fíceome ?.ppar dallo Star. fyVeftm. 2. c, 1 ^ 
in quefte parole: " Tut te Tiuque, do lé i s 
,5 prendono i fermeni, faranno ¿n defencey 

cioé 
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„ cioé iara proibito di pefcarvi oprenáerv i 
si quefto pefce, dalla nativita di N . Donns , 
5, fia al gionio di S. Mart ino . E parimenti 
„ i giovani íermoni non doveranno prendcr-
s) fi con r e í i , &G. da mtz io Aprile , fino 
JJ alia Nativita di S. Gio: Batifta, &c. 

F E N E S T R A , n e l i ' A n a t o m í a , un neme 
anplicato a due buchi , o aperiure nsH'orec-
chia interna. Vedi ORECCHIA . 

Le Feneftra fono due aperture nellabirin-
to ; la prima di eífe ehiudefi dalla bafe dello 
í l a p e s , e per la fuá figura ovale é denomi
na ta Feneftra ovalit. — L a feconda , chiama-
ta rotunda > é chiufa da una membrana traf-
parente e transverfa , fituata un poco dentro 
la fuperfizie della fuá apertura. 

Qút&t Fenejirce) coir intero labirinto, fo
no comprefe in quella parte de 11*os tempo-
r u m , propriamente chiamata per la fuá du-
rezza ospetrGfum . Vedi LABÍRINTO , e PE-
T R O S Ü M . 

F E N I C E , PHOENIX , TOINIS , mW 
A í l r o n o m i a , una coftellazione dell'emisfero 
srieridionale , incógni ta agli antichi ed in-
viíibile n e l l e n o ñ r e p a r t i S e í t e n í r i o n a l i . V e 
di COSTELLAZIQNE » 

Ella ha prefo il fuo nome, e ía íorraa > 
da quella d'un uccello famofo appreffo gli 
antichi j raa generalmente da'modemi tenu-
lo per favolofo. 

I Naturalifti parlano di eífo come di un 
folo uccello e T ú n i c o della fuá fpezie: lo 
deferivono della groííezza di un' aquila j la 
íua tefta ay/enenterziente e fottilmente eri-
üata , con belli í l ime piurae j il fuo eolio 
coperto di penne d^un color d>oro, ed i l 
refto del fuo corpo > di porpora , la coda 
folamente , blanca, e framifehiata d^incap-
nato; i fuoi occhi íc int i l lanti come í l e l l e . 
— Credono ch'egli viva cinque ofeicent' 
a n n i , nella folitudine ; che quando é eosi 
avanzaío in eta , ñ fabbrichi- un rogo fú
nebre di legno, e di gom-rae aromatiche j 
che poi ío accenda eolio agitar deíle fue 
a l i j c ú r i manga abbruciaío ; e dalle fue 
ceneri nafca un verme, ehe c o í t e m p o cie-
íce i a una fenics. 

D i qul é che i Fenicj diedero ali'albe-
jro della palma il nome di phcenk- f a ca-
gione, che quando fi abbrucia fin alia ra-
dice , forge di nuovo piu bello che raai. 

F E N I C I O w ^ í w « Vedi i'articolo CA-
S.ATTEH.1 i 

F E O 
F E N O M E N O , Phcenomcmn * , nella F i -

fica, un'apparenza flraordinana nel C i e l o , 
o su la térra , feoperta o per olTervazionc 
de' corpi ce leüi » o con efperimenti fiíici : 
c la cui cagione non é o v v i a . V e d i O s s E R -
VAZÍONE, ESPERIMENTO, &C. 

* L a parola e formal a dal verbo Cree» 
Q c t i v u , appajo, 

T a l i fono le metsore , le comete , le 
non ordinarie comparfe delle ftelle , e de* 
pianeti, i terremoti 8cc. tali f o n o puré gli 
effetti della calamita, de' fosfori, &c. Ve 
di METEOR A , COMETA , TEREMOTO , CA
LAMITA , &c» 

I Femmsni delle Comete fono incompa-
tibili colla folidita de' Cie l i , fuppofta nel 
íiftema Tolemaico , e con la pienezza de* 
Cie l i afferita da' Cartefiani . Vedi T O L E 
MAICO , PIENO , &c . 

Quella é miglior ipotefi, ehe feioglie la 
maggior parte ázfenomeni . Vedi IPOTESI» 
— 11 C a v . Ifacco Neuton m o ñ r a , che tuc-
ti i fenomeni de'corpi celefti feguono dall9, 
attrazione della g r a v i t é , che é di mezzo a 
cotefti corpi ; e quaíi íu í t i i fenomeni de" 
corpi minori dall'attrazionc e dallarepulfio-
ne tra le loro particelle r tanto é fsraplice 
la natura. Vedi GRAVITAZIONE, ATTRA
ZIONE, COESIONE, PARTICELLA, &C. 

P^r/j/Zo/Jcr ¿i'ÜÍ?? FENÓMENO. Vedi PAR AL-
IASSE . 

F E O D A R Y , un Miniftro Y ehe antica-
mente era fatto , ed autorizzato dal mae-
fíro della C o r t e , nominasa Qcourt ofi&ardí-* 
Vedi WARD-

i l fuo ufizio era , il trovaríí prefente irí-
í íeme con V efeheator ^ e daré le pro ve e gli 
at teñat i per il R e , in riguardo alia poífef-
fíone ( t e n u r e } o feudo , cd ai loro valo
re j perieare o miíurare la térra , o i l fon
do of ths isu-ard , e ta í íar la . Egl i puré affe-
gnava alie vedove d«' Re le loro doti , e ri-
ceveva 1' entrata delle terre , det íe in Ingle-
fe wardi-lanas. Q u e ñ ' u f i z i o é í la to abolido 
eolio Stat. 12. C a v . I L 

F E O D E R r una ra i fura per l iquidi , ufa ta 
sella Gcrmania , Vedi MISÜRA . 

F E O D U M . Vedi FEUDO. 
F E O F F M E N T , nella Legge comune, ñ* 

gmfica un dono o una conceffione di onori^ 
( Vedi HoNOUR);di eaftelli ^di v U l « , d i podert 
etc. o di fimili altre cofe corporee od im-
mobi l i , ad un altro in feudo fempiiee v c io¿ 
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a luí , cd a* íuoi credi per fempre , confe-
gnandonc e dandone il poffeíío &c. Vedi 
FEUDO. . • r 

Quando cío fi fa per ifcritto , chiamah 
é e e d o f feoffment, a«o d'infeudazione . 

In ogni fajfment, ú donatore é chiaraa-
to il Feoffer , o feoffator ; e quegli che ri-
ceve, o JI donatario, the Feofee. 

La propria diífercnza nella noftra legge, 
tra un Feoffer , e un donatore , é che il 
Feoffer ák in feudo fernplice; e il donatore 
in feudo , detto Fee t a i l . Vedi FEUDO. 

F E R A L I A * , ncil' antichita , una feíU 
íenuta da' Romani, ai 21. di Febbrajo, in 
onore de'morti . Vedi FEBRUA , e MA
NES . 

* Varrone deriva la parola da inferi , o 
da fero ; per cagione d1 un pranzo , o 
banchetto , Ü quale ponavafi a1 fepolchri 
d't quelli , a quali in quel giorno fi pre-
fiavano gli ejiremi ufizj. Fefio la deriva 
da ferio, a cagione del le vit time facr't-
ficaíe. ^offto offerva , che i Romani chia-
•mavano la morte fera , crudíle , e che 
la parola Feral i a di Ih forfe tra ve-
ñ u t a . 

Macrobio SMwrff, lib. t. cap. 13. riferifee 
T origine della cerimonia a Numa Pompi-
lio, Ovidio ne' íuoi Faf l i va addietro fin 
ad Enea , per trovare la fuá inftituzione . 
Egü aggiugne , che nel medefimo giorno 
facevafi un facrifizio alia Dea Muta i eche 
le perfonc che ufiziavano , erano una vec-
chia , accompagnata da un certo numero 
di giovanette. 

FERD-w/ í* , o FiRD vahe , ne'nofíri co-
ftumi o riti antichi , era un formulario , 
col quale il Re perdonava un oraicidio , 
commeffo neli'armata. 

* L a parola e formata dal Saffone Fird 5 
armata 1 e witC5 

F E R E N T A R I I * , o FERENDARII , ap-
preflo i Romani, erano truppe aufiüarie , 
ármate leggermeníe 5 le armi delle quali 
erano una fpada , frecce , c fromba ; che 
fono dij molto minor ingombro e pefo , 
che uno feudo , una mannaja , una pic
ea &c. , 

* I I nome fembra effere flato dirivato a fe-
rendo auxilio ; poiche cofloro erano fol-
dati aufiliarj . Quantunque Varrone ere-
da che fojfero eos) chiamati, perche lafrorri' 
ba e lepietre feruntur, non tenentur, 

EER 55 
Vien pur fatta men2.ione di un'altra fof* 

ta áiFerentari i ) il coi ufiiid era portar ar
mi dietro agli efcrciti ? ed eífer pronti a 
íomminiftrarne a' foldati nella battaglia. 

F E R I i E , appreíTo i Romani, eranogior-
ni di quslche celebrita, o ne'quali il popó
lo s'aíieneva dal lavoro. Vedi GIORNO. 

La parola F e r i a , é comunementc deriva-, 
ta a ferendii viciimis , perchr -G uccidevano 
le vittime in cotai giorni. Martinio dice 9 
che le Feri¿e , erano cosí chiaraate iteht 
upas vpepots, dier facr i . Altri offervano , che 
tutti 1 giorni in genérale be/iché non fof-
fero di di fefla , erano áulicamente chia
mati Fefta , o, come Voííio iegge, Fefia $ 
donde, fecoodo queíV Autore , fu formata 
la parola Ferite, 

Le Fer ia , o dies Ferian , s' oífervavano 
e diflinguevano principalmente dagü altri : 
conciofiacché le fefi-e, o diet fejii oltre una 
eeííazione dalla fatica , fi celebravano con 
facrifi/.j e giuochi j di modo che v' erano 
delle Fer ia che non erano giorni feftivi : 
Abbenché confondano fpeífo gli Autori le 
Feria ed i Fefii , Vedi FESTA , e FESTT 
Dies . 

Altri confosdono le Fer ia có1 dies nefa-
fli , o giorni ne' quali non erano aperti i 
Tribunali. Vedi FASTI dies, 

II Latino Feria , coincide col Sabbato de-
gli Ebrei. Vedi SABBATO. 

I Romani aveano diverfe fpezie á x F e r i a i 
I loro nomi almeno i principali, fono, ̂ E -

j i i va í e s x o Feria della State; Anniverfaria, 
Ffr/> annuali; Compitai i tHe, Pír/*'delle ftra-
de, e deile crociate; Conceptiva •> Feria vo-
tive , che i Magiíhati promettevano ogni 
anno; Denica íe s , per l'efpiazioned'una fa-
migüa, polluta o contaminata colla morte 
diqualcuno; Imperativa i o IndiSliva ¡ q u ú ' 
le decrétate dal Magiílrato; L a t i n a , quelíe 
iníHtuite daTarquinio il Superbo; pertutto 
il polo Latino, che afcendeva a piíi di 50 
Nazioni, che fi celebravano ful monte Al 
ba, in memoria della pace, concluía da Tar-
quinio col popólo del Lazio; Mg0s Feria ,qud-
le della raccolta ; Paganales F e r i a , o Pagana-
lia , Vedi PAGANALI A . Pracidanea, d i erano 
quelle che propriamente noi chiamiamo le 
Vigilie delle Feftc 5 Pr ivata , o Propria , 
quelle peculiari a diverfe famiglie ; come 
alie Famil ia Claudia , J E m i l i a , J u l i a , &c. 
Publ i ca , quelle oííervatc da tutti in gene

ra-
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rale , o per il ben pubblico ; Semmtiná , 
quelle oííervate nel tempo del feminare ; 
Statívce, quelle che coftantemente s1 atttns-
vano al medeOmo giorno deli' anno ; Sa
turnales y delle quali parleremo al fuo luogo: 
Stultorum Feria, o Quírinalia;, le Ferie de' 
Pazzi , tenuíe a'17. di Febbrajo ; ViEloria 
FericC) quelle della Victoria , nel me fe d' 
Agofto ; Vindemiales , quelle della Vendera-
m¡a dal di 20. d ' A g o ñ o , fia a'17. d' Ot-
tcbrc ; Vulcani Feria; , quelle di Vulcano , 
che cadevano il di 22. di Maggio. 

FERIJE , s'ufaya ancora tra i RomaBÍ , 
per dinotare i giorni di fiera; perché v'era 
il co í lume di ¿enere le loro Fiere ne' dies 
feriati . Stiuv. Sj/nt. Antiq. Rom. cap. ix. 
p. 4 2 5 , 443, &c. Vedi NUNDINA . 

FERÍ^* j é tuttavia in ufo nel Brevia
rio R o m a n o , benché in fenfo alquan.to di-
vcrfo dalle Feria degli antichi , ipplicandofi 
ai diverfi giorni della fettimana , comin-
ciando dalla Domenica; purché niuno di 
queíti giorni fia fefta, o giorno di digiuno. 
C o s í , il Lunedl é la feconda feria; il mar-
tedi i a t e n a , &c. 

* La parola Feria , in quejio fenfo , e 
fenza dubbio prefa dal?amico Feria , o 
giorno di ripofo . Percio la Domenica e 
la prima Feria : Imperocch^ anticamen-
te, tut t i i giorni della fettimana di Pa-
fqua ft contavano per giorni fef t iv i , per 
Decreto di Coflantino ¡ donde que fette 
giorni erano chiamatiFct'iX : la Domeni
ca ejfendo la prima , // Lunedl la fecun
da & c . E quefia fettimana effcndo allora 
computata la prima deW anno Ecclefia-

fl ico, papo di poi in ufo d i chiamare i 
giorni delle altre fettimane alia fhffa ma
niera , pr ima, feconda, terza, & c . Fe-
rise . AbbenchZ altri vogliano, che i gior
n i della fettimana non furono chiamati 
Fer ia ; , dal ripofo , fice perché i l popólo 
era bbbligato ad úfhnerft da opere fervi-
H ma per avvertire i fe del i , che dove-
vano aflenerfi dal peccato . Vedi Dar and, 
de Cíf. D iv . !. v m . c. 1. 

Q u e ü e fono le Ferie crdiñarte . — M a 
.ol íre quede v i fono le ftraordinarie, o Fe-
te maggíori y cioe i tre ultimi giorni della 
ettiraana Santa ; î due giorni che fuffeguo-
no al. di di' Pafqua, ed alia Peníecoí le ; e 
e Ferie di rogazione . 

F E R I A L ! G/or«|j dies FERIALES 3 o FE-
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KíiE, ira gli ant ichi , fignifícano giorni fa-
c r i , o giorni ne'quai non fi fatica o lavora , 
né fi trattano caufe, &G. Vedi FEROE. 

Ma nelio Stat. 27. H e n . V I . c. 5. e in For-
tefcue, De Laadibui L. L . Anglix , giorni 
Feñal i fi prendono per giorni di lauoro . 
S. Silveflro ordinb Sabbati Dominici 
dies nomine retento •> reliquos hebdómada dies 
feriarum nomine diflinílos, ut jam ante m 
ecclcfia vccari caperant, appellari. 

C o s í che giorni Feriali fono propriamen-
te tutti i giorni della fettimana , eccetto 
che il Sabbato, e la Domenica . 

F E R I T A , vulnus ^ neila Medicina e nel-
Ja C i r u g í a , una recente feparazione , fatta 
nelle molli o carnofe parti del corpo , da 
caufa efierna ; e particolarmentc dall' azio-
ne di qualche duro e acuto i í l rumento , 
Vedi SOLUZIONE . 

Ovvero , e l i ' é una foluzione della conti-
nui ía d' una parte carnofa , fatta da qual
che corpo penetrante; e tuttavia frefca, fan-
guinofa, e fenza putrefazione: per le qua
li circoíianze una Ferita fi diftingue da un' 
ulcera ^ o plaga. Vedi ULCERA. 

U n a fimilc feparazione , che fucceda n\ 
una parte oííea , é chiamata frattura . V e 
di FRATTURA ; vedi anco CARNE, OS-
s o , &c. 

Tut te le ferite proccdono o da puntura , 
o da incifione , o da contufione , fecondo 
la natura e forma dell' iürumento che le 
ha caufate . Vedi PUNTURA , TAGLIO , 
CONTUSIONE, &C. 

Le Fcrits comunemente dividonfi , per rif-
petio alia loro caufa, alie lor circoftanze , 
alia cura , &c. in femplici , e compofle. —• 
L e Ferite femplici fono quelle, faite da pun
tura , incifione, o contufione feparatamen-
te ; quelle dell' eflerior pelle , fenza alcuna 
confiderabil perdita di foflanza , o lefione 
di alcun notabil vafo ; e quelle non com-
plicate con í intomi pericoiofi. 

Le Ferite compofle y fono quelle, faite e 
da puntura, e da incifione nell'iftefíb tem
po ; quelle , accompagnate da gran perdita 
di carne , o da] lefione di qualche vafo 
confiderabile ; aggiugni , quelle fatte con 
iní irumenti avvelenati, o accompagnate da 
v io icn í i fintomi. 

L ' iíloria d' una Ferita ci fi cfpone da 
Boeihaavc c o s í . — Immediatedopo la fo-

iuzione', le parti ferite recedono e fi fco-
üa-



too le une dalle altre. — 11 íangue fgorga 
o fehizza fuora, da prima, con qualchc vio-
lenza ^ ma ferma da sé : poícia una bro-
gia o croíla fanguinolenta formaíi nella ca-
viía della fcrita , e ne ftilla un uraore te
nue rofficcio ; le labbra della ferita comin-
ciano a diventar roffe, a doleré, a gonfiar-
f i , e rivoltaríi; e nelle (/mVí? grandi) íuc-
cede febbre , e íkicuiofita, o aridezza . •—• 
Nel terzo o quarto giorno , v i íi trova una 
bianca e viícofá puzza, e marcia ; dopo cui 
fcemsno i l calore, la roffezza, i l tumore, 
&c. e ía cavita per gradi íi va empiendo 
dal fondo al i ' insü, e dalla circonferenza al 
centro con carne chenafce. — Ultimamen
te , la ferita íi íecca, e cicatrizza . Ma p ó 
tate , che queíli fintomi variano fecondo la 
natura e la caufa della fcrita . <—- Cosí fe 
ella é fatta da inciíione , e íieíi tagliato un 
vafe grande fanguigno , i ' emorragia é piia 
violenta ; fpezialmente s 'e l l 'é un'arteria ; 
nel qual cafo n' efce impetuoíamente ed a slan-
ci un fatigue florido: fe é tagbata folo una 
vena, i l fluífoé piü moderato ed equabile , ed 
íí fatigue d'un colore piii fcuro . •—Sth fcrita 
é accompagnata da contuíione, 1'emorragia 
k picciola . 

Nelle fcritc, dove un'arteria grande é ta-
gliata affatto in due , i l fluífo d'ordinario é 
moríale . •—• Un1 arteria minore , tagliata 
trasverfalmente rifalta indietro , o fi ritira 
contro le parti íolide , e la íua bocea prefloíl 
chiude : fe un' arteria non fia del tutto ta
gliata , ne proviene un fluífo perpetuo; o , 
íe quefto fi fermi, un aneurisma . — Eífen-
do tagliato un ñervo , fi riíira , o retrocede , 
produce dolore , e oflruzione a tí orno alia 
ferita • e di íotto ad eífa, una flupefazione, 
ed una imraobilita diflruttrice: i l cafo é ap-
prefío a poco 1' iííeflb ne' tendini fe r i t i , o nelie 
ferite niembrane . -- Le ferite del mufeolo tem-
poraJe di rado ñ ctirano ; ma generalmente ap-
portano convulfíoni or r ib i l i . 

Le feguenti ferite fono d' ordinario credu-
\ t e mortali ; cioé quelle del cerebello , e del 

cerebro, fe fono tanto profonde che abbia-
no lefa Ja meduila oblongata; le ferite pro-
fonde nella fpinal midolla , ípezialraente nel-
ia^parte fuperiore di eífa^ quelle del cuore , 
de' polmoni, del fegato , della milza , de're-
m , del páncreas, del mefenterio, dellofto-
maco, degl'inteftiai, &C, quelle della cava , 
dell aorta, delle carotidi , delle pulmonari, 

Tomo I V . ' * 9 

cd aítre Vene ed arterie grandi quelle dê  
bronchj, del thorace , del diafragma ; le 
nVe grandi dell'efofago, della trachea, e del
la vefica ; e tutte le ferite avvelenate . 

Ne' giovani, e nelle perfone attempate , le 
ferite bene fpeffo diventan mortal i , che pa
rean leggiere . -- Quelle ferite generalmente 
fi fan piu moleíle , che íuccedono in uno ña
to cat t ivo, o infermo del corpo, e fpezial
mente in un icario e tenue v i t t o . Tutte ic 
ferite reputanfi piu pericolofe, e difficili da cu
rare neli' invernó, che nella State ; nell'-au-
turnio, che nella primavera . 

La cura delle ferite confifte nelf uniré 1c 
par^i divife ; i l che é i ' opera della natura fo-
la , e a cui fi pub folamente coadjuvare , rimo-
vendo gl ' impedimenti eflerni, ed applican-
do medicine familiari alia parte, cioé m / -
nerarie , e balfamiche . Vedi VULNERA
RIO , &c . 

11 primo paífo, adunque, da farfi in una 
ferita femplice , é mondarla , ed aílrarre ogni 
corpo eterogeneo che v i íl poífa eflere fer-
mato . -- Appreífo , la cavita fi dee pian-
piano ftrofinare con pañi l in i bagnati in vino 
ñero caldetto. — Dopo cib le labbra s' han-
no'da recare in uno e congiungere con fafeia-
ture, o future \ e dee coprirfi la ferita con 
un piumacetto immerfo nel balfamo del Pe
rú , o nell' olio di mandóle dolci * — Alleg-
gerito -cosí i l dolore, e rimoffi i fintomi > 
la ferita s'ha a far fuppurare , a detergeré , 
a incarnare , e cicatrizzare , alia maniera 
dei tumori e delle ulcere. Vedi SUPPUR A-
ZIONE , DETERGENTE , INCAR NATIVO , C l -
CATRIZZANTE, &C. 

Se la ferita é pericolofa , i fintomi vio-
lenti , e i l corpo cacochymico , fi dee r i -
correre a mezzi piu validi; come , primie-
ramente, alia flebotomía , pofeia ai gentili 
catartici , od ai criflei ^ alie bibite vulne
rarle , agli apozemi , ed alie tifane j con 
infrapporvi de' cardiaci, e de' paregorici. — 
Nelle ferite interne , giovano i medicamen-
ti vulnerar; e gli alcalini, particolarmente 
i ' álbum gríícum , i graiichi fiumani, i mer-
curiali, &c . 

Le ferite freí che fi curano d' ordinario in 
tre o quattro giorni , fenza altri mezzi , 
che 1'tapplicare poche goccie di balfamo del 
Perii. — Talvolta pero fi ricercano i dige-
ftivi i Le ferite per colpo d'arma da fuoco 
fono d1 ordinario le pcggiori di tutte, a ca-

H gion 
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gion della contufione violenta , e cfclla fc-
parazione delle partí ; i l che impcclifce che 
non ven gano a digeftione per lo fpazio di 
trc o quattro g iorni . 

Nella cura delle ferltc grandi richieggoníi 
le fafciature e le cuciture per accoraodarle 
e diíporle ad cífere medícate e fanate. Vedi 
SUTURA , &c . 

F E R M E N T A R I I , o FERMENTACEI , 
una denominazione che quei della Chiefa 
Latina hanno data ai Greci, perché conía-
crano e ufano i l pane lievitato, o fermen-
tato nell' Eucariñia . — I Greci puré chia-
mano i Latini Azymitt quaíi per ripicco delP 
efíer eglino thiamati Fermentarj . Vedi 
AZYMO . . 

F E R M E N T A Z I O N E , un moto inte
r ino , od una commozione delle picciole , 
infenfibili particeile d' un corpo mirto , pro-
vcgncnte íenza alcuna caula apparente mee-
canica, e che v i produce una coníiderabüe 
alterazione . Vedi CORPO, C PARTICELLA . — 
Ovvero, é un moto facile, lento , gentile 
delle particole inteftine d' un corpo, prove-
gnente d' ordinario dall'operazione di qual-
che att iva, acida materia , che rarefa e íot-
tilizza le piíi tenere e ceden t i parti di eííb. 
Vedi FERMENTO . 

La Fermentazione differifee dalla difTolu-
zione , in quanto che F ultima é folo un 
r l ful tato o un effetto della prima : La Fer
mentazione , é bene ípeíTo fenza la diffolu-
zione , cioé i l moto fermentativo íbvente 
non giugne fino a diífolvere i l corpo ; ma 
la diffoluzione fuppone fempre un' antece
dente Fermentazione . Vedi DÍSSOLUZIONE . 

La Fermentazione dlíTeriíce dall' cbuüizio-
ne e dall' efferveícenza in queílo , che i l 
moto , che nella prima é lento , nella íc-
conda é gagliardo j e che nella prima i l mo^ 
to é riñretto alie particeile minute del cor
po ; ma nella feconda íi eítende a maííe 
grandi d ie í ío . Vedi EBULLIZIONE , edEp-
FERVESCENZA . 

Si deve infatti oííervare , che gli Autori 
per lo piü ammettono diverfe fpezie di Fer
mentazione , cioc una infeníibüc, che é folo 
conofeiuta dai fuoi eífetti; ed una fenfibile , 
una violenta, ed una moderata ; una Fer
mentazione calda, e una fredda , una natura-
le , e 1' altra artifiziale . 

Le piante íchiacciate ed ammaccate , e 
lafciate in un vafe chiufo per un certo tempo, 
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fermentano da fe íleífe j e fe fon cosí lafciate , 
la Fermentazione s'avanza alia putrefazione , 
Vedi PUTREFAZIONE . 

Per la Fermentazione , é neceffario , che i l 
fermento abbia in sé qualche poco d'acido 
e di fpiritoío ; che i l luo moto fía tumul-
tuofo i che fia in un luogo fpaziofo, aper-
to , ed abbia F ajuto delF aria , c che tenda 
ad e(altare e purificare 11 corpo , e a pro-
durre fpiriti vinofi , o infiammabili . — 
QLICÍIC fono le particolari proprieta e con-
dizioni della Fermentazione , benché in ge
nérale , tutto quel che fi ricerca a fare una 
Fermentazione , fía un corpo , o liquore , 
non omogeneo , cioé che confía di diííercn-
t i principj ; che v i fia una forte attrazione 
tra le particeile del fermento , ed i l corpo ; 
che le parti di queíF ultimo íicno mofle ed 
agítate irregolarmente j e che queílo moto 
producá qualche alterazione nel mi l lo . 

La Fermentazione é una delle piu ofeure 
operazioni nella natura . I piü de' noftri F i -
lofofi moderni accordano ch1 ella fia poco 
men che un m i ñ e r o , a cu i ípiegare intie-
ramente non giungono i loro principj . I I 
Dottor Morgan fi iludía di réndeme ragío-
ne, col fíííe ma Neutoniano , I I fu o princi
pio é , che la forza efpanfiva delF aria, ra
refa t ta dall' azione del fuoco , o la mutua 
azione del fuoco e delF aria, fia la cagione 
univeríale della Fermentazione, e della Dií-
foluzione . 

Per moílrar cib, egli confídera duc gran
di potenze , o principj ne'corpi, cícé una 
potenza attrattiva , cceíiva , nelle piccole 
particeile della materia , come i l principio 
di tutto i l refto , della concrezione , & c . 
e la forza efpanfiva delF aria i i (cal data , co
me i l principio della Fermentazione . Dalla 
di ve ría proporzione , ed accomodazione di 
queíte due oppofte forze , F una riípctto alF 
altra, la coftítuzione, la tcfíura e la coefio-
ne de' corpi dipendono . 

Per mezzo della forza attrattiva , che ado
pera fola , le parti coílituenti de' corpi com-
poíli debbono eífere recate ai loro piü prof-
íimi e maggiori contatti , e reliar ivi in 
un grado di fermezza e di coefione , pro-
porzionale alie quantitadi del contatto. Ve
di FERMEZZA . 

DalF al tro canto, per la forza repulfiva 5 
efpanfiva, che adopera fola, tutti i corpi , 
anche i piü compatti e piü íolidi , deb-

boa 
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bon cllíTolverfi e difíbnderfi in una maffa per-
fettamente fluida, incoerenre. Vedi F L U Í -
DITA1 . y 

Se ambedue íí trovino nel medeínno cor-
po , ed eouali nel grado, un tal corpo dee 
continuare nel fuo flato prefente di fluidi-
ta , o di coefione ; fe i l potere attrattivo 
prevale, la quantita del contatto y o i i gra
do di coefione fara continuamente accre-
fciuto fin ad un certo fegno , dove fi acquie-
tera : al contrario , fe la forza efpanfiva 
del fuoco e deíl' aria, inchiufi in un corpo , 
o in una maíía di materia , prevale contro 
i l potere attrattivo delle parti contígue; le 
parti debbono oeceflariamente recedere dai 
loro punti di contatto . E fuccedendo que-
fío per tutte le fue divif ioni , delle quaíi i l 
corpo o la maíía é capace , ogni picciola 
parte debb'eííers divifa e feparata in altre 
piu picciole part i ; e quefte di nuovo in al
tre 3 e si via via , finché vengaíi alie pri
me particelle coflituenti, o agli a tomi, che 
fuppongoníl ellere perfettamente fol idi , e in -
divifibil i . Vedi A T O M O . 

Quefto receflb delle partí de' corpi dai lo
ro punti di contatto , e la feparazione e 
divifione che v i fufleguono, é quello che fi 
chiama Rarefazione ; íiccome , a! contrario, 
1'approíTimazione delle parti piu da vicino 
ai punti di contatto, é chiamata condenfa-
zione , Ora dai contrarj eñetti di quefte due 
forze , neceflariamente ne na!ce un' intefti-
na commozione , eollifíone , e un conflitto 
natura!e delle parti fra fe fleííe , cioé le 
parti , fulle quali coteñe due ©ppofte forze 
adoperano , fuggiranno via , e fi ritireran-
no , recederanno , o fi accofteranno , fecon-
do la proporzione della forza o dell' ener
gía delle virtudi oppoíte , fin a tanto che 
Tuna o Taltra prevalga , o per fiíTare , o per 
condenfare, o diflolvere i l medefimo corpo; 
i l qual moto alterno é quello che noi chia-
mianift Fermcntazione . Vedi R A R E F A Z I O 
N E , & c 

Se prevale la forza attrattíva , i l corpo 
i i piu fluido fara confolidato, come 1' acqua 
in diaccio. Vedi C E L A R E , 

A l contrario, fe prevale la forza efpan
fiva. , i l corpo i l piu faldo fi romperá , e 

difciogliera . Vedi D I S S O L U Z I O N K . 
La Fermemazione é un punto di eftrema con-

íeguenza nella Medicina ; ell 'é uno de'pnn-
« p a h mezzi , od iflrumenti che abbiamo , 
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per alterare , efaltare , í'vegliare , o trar 
fuori le proprietadi e potenze de' corpi 
Per acquiflare un' idea di quefli cambiamenti i 
non poífiamo meglio confiderarla, che nelF 
operazione onde procacciafi un liquor fpiritofo 
á ú m a l t ( cioé orzo franto & c . ) col mezzo di 
eíía fermcntazione . --Devefi dunque oííerva-
re , che effendo i l malt fatto , come íi pub vc-
dereairArticoloMALT j ed eííendofi infufo o 
mefcolato nell' acqua calda , i l rimanente 
delle operazioni per far la birra n o n é a l t r o , 
che un eccitare , e regolare una Fermcnta
zione , ovvero un moto inteftino . — Come 
un tal moto meccanicamente fi compifea , 
e come producá o metta fuori un tale fpi-
r i t o , e1 fi pub concepire da quel che fegue; 
fupponcndo che i l Lettore fia informato di 
quefte propofizioni comuni nell'idroftatica i 
cioé 

i 0 . Che un corpo immerfo in un fluido, 
fpeciíicamente piíi leggiero ch' egü fleflo , 
aífondera 5 d' altra gui ía , emergerá e andera 
alia fuperfizie. 

2 ° , Che fe due corpi eguali di differenti 
gravita fpecifíche fieno immerfi in un fluido 
piu leggiero , che V uno o l ' altro di eífi , 
le celeritadi delle loro difcefe faranno come' 
le loro gravita. 

3°. Che fe due corpi ineguali digravita-
di fpecifíche ineguali fieno immerfi in un 
fluido piíi leggiero che o 1'uno o 1' altro , 
le celeritadi delle loro difcefe faranno coiti-
pofte delle hr gravitadi e dimeníioni af
íleme . 

Le medefime Icggi , fecondo le quali i 
corpi difeendono , mllitano nell' afceía di 
quelli che fono fpecificamente piu leggieri 
che i l fluido . 

Quindi in tut t i i fluidi eterogenei , le 
parti coflituenti de' quali non fono -acco-
modate ad aífociarfi e coktrere , cosí che 
formino un fluido uniforme omogeneo , lo 
piu pefaníi fi devono avere in contó di corpi 
folidi immerfi in un fluido fpecificamente 
piu leggiero; e le partí le piu leggiere , in 
contó di corpi altresl tali immerfi in un, 
fluido fpecificamente piu pefante; come di-
moftrar fi pub , che le parti componen t i 
de' fluidi , feparatamente confiderate fono 
folide. Vedi F L U I D O , S O L I D O , &;C, 

I I liquore , adunque , chianiato uvere 
( quafi diremmo moflo d i bina ) che é una 
decozione del malt ( orzo franto &c . ) íi 

H 2 pub 
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pub coníiderafe , come un tal fluido etero-
geneo, le cui parti non poííono eífere fea ra
biate o traraifehiate nelle ior pofizioni , 
finché ciafeuna non abbia ottenuía quella 
elevazione che corrifponde alia fuá propria 
gravita ; ma per timore che quefto folo 
ci frodi dell' intenzione, per non efferc fuf-
ficiente a romperé quelle molecule e vifei-
ditadi, che incagliano le parti fpiritofe , e 
altresl per impediré la loro sfuggita allafu-
perfixie, v i íi dec mifehiare qualche porzio-
ne di una foíknza gia fermentata . 

Quefta foñanza ^ chiamata barm, o j/e&fl 
( feccia di cervogia ) confia d' una gran 
quantita di fottili fpiritofe particelle , rav-
volte i n quelle che fono vi(cide . Ora , 
quando quefta é mifehiata con un tal l i -
quore, non pub fe non contribuiré di mol
ió a quel moto inteflino, che é occaíiona-
to da! frapponimento , e dalle oppofízioni 
di particelle di gravitadi difFerenti 'f attefo-
ché le particelle fpiritofe di continuo fi 
sforzeranno per guadagnare la fuperfizie, e 
k vifeide di continuo ritarderanno una co-
tale afcefa , e irapediranno i l loro fcampo * 

^ D i maniera clie per due coneorrenti ca-
gioni le particelle eftratte dal grano verran 
per queñe frequenti oceurfioni ed accozza-
menti cosí fminuzzate , che accrefeeran di 
continuo le piu fottili e fpíi-itofe parti , fin 
a tanto che tutte y e quante poííono dive-
nir tali per attrito , fieníi disgombrate e 
íyiluppate dai loro primi vifeofi ritegni j e 
cib appare dal calor del liquore , e dall-a 
íchiuma fofpinta alia fommita ; nel qual 
tempo appunto s' ei gjttiíi nel limbicco r 
da una qualche quantita di fpirito inflam-
snabilififimo. 

I I moderato calore molto accelera quefto 
•proccíía , o queíV inteftina operaáione , i n 
quanto che a-juta ad aprire le vifeofíta-, nel
le quali poííono eííere incagiiate alcune par
t i fpiritofe , e difpiega od alienta la molla 
dell' aria inchiufa , i l che non pub fe non 
«ontribuire a'la rarefazione e comminuzro-
ae del tutto • 

Le parti vifeide , che fono pórtate alia 
fommita , non folo per la loro propria leg-
gprezza, ma per l j . continui sforzi c per le 
©ecurfioni dello fpirito, affin di tenerfi fupc-
riore , moftrano a un tratto quando i l fer-
mento fia eíaltatiffimo, e impedifeono che 
1̂1 fgiriú pih fottili non sfuggano ; impe-

rocché fe queíla ínteftina lotta lafciíi con
tinuare troppo a lungo , gran parte ne fcap-
pera vía , ed i l nmanente_ diverra infulfo 
e vapido , e poco altro piu eccitera che 
flegma nel limbicco, 

I l maíTimo ufo di quefta teoria nella 
Medicina , fara additare quai parti della 
materia medica fieno le pih acconciamente 
recate fotto quefto proceíío e infegnare , 
come un tal moto inteftino, in alcune co-
fe, diftrugga le loro virtu : iraperocché con 
alcune medicine fi mira ad uno feopo, che 
ottener non fi pub r fe non dal loro eííere 
fpiritofe ; laddove in altre richiedefi una 
proprieta affatto contraria j percib in tai 
caíi , quando per qualche cagione avventi-
zia cotefte medicine incontrano o entraño-
in un fermento , elleno fono diftrutte , ne 
debbono eftere amminiftrate . 

F E R M E N T O ,. nella Fifíca, un corpo 9 
che fendo applicato ad un altro , v i pro
duce una ferraentazione j o r qualunque al-
tra cofa capace di eccitare un moto inte
ftino nelle parti di un altro j e di gonfiar-
lo 3 o dilatarlo. Vedi F E R M E N T A Z I O N E . 

Cosí V acido nel lievito é un Fermento 9 
che fa alzare o gonfiare i l pane , L ' umidi-
ta nel fieno é un Fermento che lo fcalda , e lo 
ía fumare. Cosí puré i l gaglio o prefame é utt 
fermento che rapprende e quaglia i l latte . La 
feccia o fchiuma della cervogia é i l Fermenta 
che mette in agitaaione e moto inteftino i l 
liquore &c . Vedi L I E V I T O , F E C C I X \ , &c.-

La forza o 1' effetto di un Fermento proce
de dalle fue parti piu penetrative e mobi~ 
l i , colle quali difeioglie e rom-pe la teftura 6 
combinazione delle parti com ponen t i , o de5 
principj del corpo, da loro un nuovo moto y 
c le (iiípone a prendere una nuova pofizionc \ 
o combinaríi in una nuova maniera j e sí 
eoftituire una n^uova fpezie di- corpo. 

C o s í l a morficatura di un cañe rabbiofo 
ecciía una lenta fermentazione nel fafUguc , 
per cui i diverfi l iquori , o materie , ond'egli 
é compofto , perdono quella legatura (nexus) 
o quella unione y che é neceífaria per lo fla
to di fanita ; ed occafiona na* irregolaritvi 
negli fpiriti , donde nafeono g!i orrori , o 
riprezzL f ed altri fintomi della malattk-
Vedi H-YDROPHOB-IA 

Una delle maniere di fpiegare la digeftio-
ne r é quella di fupporre un certo Ferment& 
neilo íiomaco Ma qiiale fia quefto i'cr -
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menfo, o donde abbia a dirívarfi j v' é gran
de controverík. Alcuni vogliono che fía un 
acido, altri un álcali , altri fulftireo , altri 
alcalino-íulfureo , altri munatico, &c . fe-
condo che ad ognuno fuggeníce la propna 
immaginazione . Vedi D I G E S T I O N E , e M E N 
S T R U O . . . i , r r 

FEK.MEZZA , Fnrmtas , nella Filofona , 
dirtota la confiftenza di un corpo ; o quel-
10 flato , , in cui' le fue partí fenfibili co~ 
hícrent , o fono iníieme unite , cosí che i l 
moto d' una parte induce i l moto del re-

, 'Mel qual fenfo Fermczza é un ter
mine contrario a fluiditli , Vedi F L U I -
D I T A** . 

Alcuni Autor i confondono Fermezza con 
denfita ; penfcmdo che arabedue implichino 
11 medefimo flato 7 o la medefima proprie
ta . Ma quefto é un errore. Imperocché i l 
mercurio , corpo i l piíi denfo in natura , 
eccettuato T e r o , puré é uno de' piufluidi: 
ed anche I ' oro fteffo , con tutta la fuá den-
fita , quando é fufo, manca di Fermezza 7 
o coefione . Vedi D E N S I T A ' . 

M o l t i de' Cartefiani , ed altri , tengono 
che la Fermezza eonfifta nella mera quie
te delle particelle del corpo ? e ncl lora 
mutuo immediato contatto; recaudo per ar-
goraento, che una feparazione di parti non 
pub ven're fe non da qualche materia i n -
terpofla ira elle > lo che la nozion di con-
tiguita efelude 

Ma 1' iníutficienza di queft' ipofefi é evi
dente: imperocché la mera e femplice quie
te non ha forza ? o per agiré o per reíi-
ftere j ^onfeguentemente due particelle fo-
lamente unite per la quiete e per la con-
tiguita , non s' atterrebono mai cosí, che un 
moto d' una induceífe i l moto dell' altre , 
.Quefto é chiaro nel cafo di due _ grani el' 
arena , che comunque fie no contigui e in 
quiete , non coñituiranno' mai un corpo 
fermo, o faldo e coerente. 

La F e r m e z z a de1 corpi adunque dipende 
dalla conneíTione o coefione delle loro par
ticelle » Ora y la cagione della coefione, fe-
condo i l Neuton , ed i fuoi feguaci, é una 
forza attrattiva, inereníc ne' corpi, che le
ga le piccole particelle di effi aífieme; fpic-
cando e moftrandoíl fulamente ne1 punti , 
o viciniíTimo a' punti di contatto , ed a 
maggiori diftanze fvanendo. Vedi A T T R A -
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La Fermezza de' corpi feguita percib le 

leggi. della coefione de' corpi j . vedile fotto 
I ' articolo C O E S I O N E . 

Quindi la Fermezza in tutt i i corpi debb? 
eífere come le fuperfizie ed i contatti deli 
parti componenti : Cosí un coepo , le cue 
parti fono, per le lor peculiari figure o forí 
me , capaci de' maggiori contatti , fono -
piu fermi ,* e quel l i , le cui parti fono caí 
pací di minor contatto, faranno i piumoL 
l i e teneri, _ m 

Ne' pr i ra i , i l maggior requifito fié, che 
le parti quanto piu fi pub s' accoftino nella 
figura a cubi; e negli ultimi , a sfere . 1^ 
nella íleífa maniera fono da fpiegarfi non fo-
lamente tutti i gradi intermedj tra i piu/¿T-
mi r ed i piu molli corpi j ma eziandio queí-
le diverfe confiftenze , che vengon diílime 
con altri nomi ; come friabiü , tenaci, glu-
t i no l i , e fímili: imperocché quanto piu gran-
di fono le folidita delle parti componenti un 
corpo , in proporzione alie lor fuperfizie f 
quantunque quefto corpo , per 1' attitudine 
de' contatti, effer poña que! che. chiamiarao 
corpo duro; puré elfo corpo fara i l pih fria-
bile, od i l piu rompevole. E dove le fuper
fizie delle particelle componenti fono moka 
eflefe , fopra una piccola quantita di mate
ria , i corpi che elleno compongono, ben-
ché eífer poífan leggieri e teneri, puré faran 
tenaci o glutinofi : imperocché quantunque 
la fleíTibiiita delle lor parti componenti am-
metta i l loro facile cambiamento di figura 
per qualche efterna forza , non olíante per 
íl lor toccarfi F un 1' altro in tanti punti 9 
egíino aífai difficilmente fi feparano . 

I I primo é i l cafo de' fali criftallizzatí , 
delle refine, e firaili, i l fecondo nelle tre-
mentine, nelle gomme , ed in altri di í i-
mi l fatta. Vedi S O L I D I T A ' , & c . 

FERRO , un metallo duro , fufibile , c 
malieabile, di grand'ufo per l i bifogni del
la vita . Vedi M E T A L L O . 

I I Ferro confia d' una térra , di un fale , 
e di un folfo, ma tutt i i m p u r i , mal mefeo-
lati e digeriti , che lo rendono eflremamentc 
foggetto alia ruggine. Vedi R Ü G G I N E . 

Egli é i l piu duro, i l piu fecco, edil pi& 
difficile al liquefaril, di tutti i metal i i . Pub 
eífere intcnerito eolio fcaldarlo replicatamen-
te nel fuoco , battendolo col martello, ela-
íciandoío raífreddare da sé j e s' indurifee 
coll' eftmguerloneU'acaua .Vedi I N D U R A R E , 

: Sí 
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Si pub renda* bianco y coi raffreddarlo nel 

fale armoniaco, e nella cakina viva » La piíi 
forte tempra del Ferro dicefi eííere quella 
ch' egli prende nel fugo di vermi fpremuti -
Vedi T E M P E R A R E . 

U n Ferro ben rovente applicato ad un ro
tólo di íblfo , íi feioglie e dista in polvere 
fina . Vedi S O L F O 

I I Ferro ha una gran conformita col ra-
me, e P uno dalF altro non íi feparano fá
cilmente , quando fono infierne congiunti e 
íaldati : donde nafce quella non ordinaria 
amicizia , finta da' Poeti tra Marte e Vene
re.. Vedi R A M E , e V E T R I O L O . 

Egli ha puré una grande conformita colla 
calamita . Rohault dice ch' egli flefíb é una 
imperfetta calamita;, eche fe per lungo tera-
po flia i l Ferro efpoílo in una certa fituazio-
ne j diventa una vera calamita ; e novera 
•per un efempio di cib i l Ferro c t i é nel cam-
panile della B. Vergine di Sciartres . Vedi 
C A L A M I T A .. 

V i fono diverfe fpezie ái Ferro , che han-
no proprietadi aífai diíferenti V uno dall' a l -
t ro : — come 

I i F E R R O Inglefe, che é rozzo , duro, e 
rompevole, buono per farne sbarre o fpran-
ghe da foco, e per íimili u f i . 

F E R R O della Svezia, ilquale é fino , du
ro , e che megiio regge al martello , é i l 
piíi dolce da limare , ed in tutt i i conti i l 
migiiore , per lavorarlo <,. 

F E R R O A" Spngna, che farebbe egualmen-
te buono che lo Svezzefe, fe non foííe fog-
getto a fcrepolare tra i l caldo e i l freddo . 

F E R R O diGermania , ordinariamente chia-
mato in Inghilterra Dort fquare , perché é 
qua portato da D o r t , ed é lavorato o ridot-
to in sbarre di tre quarti di un poli ice i n 
q u a d r o q u e í l ' é Ferro groffo , e buono fo l -
tanto per ufi tr ivial i c 

Ve n ' é un1 altra forte, che ufafi per fare 
íil di Ferro ; che é i l piu dolce, ed i l piíi 
duro di t u t t i : queílo non é peculiare di ai-
cu n paefe, ma indiíFerentemente dr tut t i 
dovunque fi fa del Ferro T anche della peg-
gior' forta ; imperocche quefti é i l primo 
Ferro che feorre dalla miniera , quando ella 
é in fufione , e che rifervaíi puramente per 
farne fil di ferro . Vedi F I L D I M E T A L -
L O . 

Generalmente parlando, i l miglior Fer^o 
¿ qmWé che é piü dolce infierne e piu du-
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ro , e che quando fi rompe appar di un 
colore bigetto eguale , fenza alcuna di quel-
le macchie o tacche lucenti, né alcunipe-
l i , o crepature e divifioni fimilí a quelie 
che vedoníi nell''antimonio fpezzato. 

Per daré al Ferro un color cileftro, o tur-
chino , con una mola fe ne ílrofina via i l 
ñero fquammofo ch' egli ha, pofeia fcaldaíi 
nel fuoco j e fecondo che fi va infuocando r 
muta per gradi colore; diventa prima di un 
color d' oro t. e pofeia di un bel cileflro • 
Qualche volta glr artefici vi fregano fopra 
una miílura d1 Índigo e d' olio da infalata 
mentre fi va fcaldando, e lafeiafi raffredda-
re da s é . Vedi T U R C H I N O 

Le sbarre piate e quadre di Ferro fono-
qualche volta intorte, o avvolticchiate per 
ornamento 5. la maniera di far cib é quefta . 
Dopo che la sbarra é quadrata, o fchiaccia-
ta nella fucina, s'infuoca , o fe gli da un 
calor detto di fiamma, o fe i l lavorio é pic-
colo y folaraente un calor di roíío fanguigno y 
nel quale fíato é facile intorcerla, o poco o 
molto che fi: voglia, con moliette, o mor-
fe, o fimili altri iftrumenti 

I diverfi gradi d'infuocamento o di calo
re che i fabbri danno al loro Ferro, nel la
vorarlo, fono , I o. un calore di fcintillamen-
to , e quefto ufano quando addoppiano i l lo
ro Ferro , o battono due pezzi di Ferro cal
do infieme, eftremita con efiremita,. 20. U n 
calore o infuocamento di fiamma o blanco, 
e quefto 1' uümo quando i l Ferro non ha la 
fuá forma e mole,, ma debb'eííere ridottoe 
formato , mediante la fucina , in entrambe i 
30.. Un calore di rofíb fanguigno, che ufafi 
quando i l Ferro ha gia la fuá forma e mole, 
ma glr manca da batterlo un poco col mar
tello ,• per eguagüarlo e renderlo atto a l i -
marfi .. — Se i l Ferro é troppo infuocato , fi 
romperá , o- crepera fotto i l martello quando 
lavoraíl tra caldo' e freddo r 

Abbiamo un gran numero di ferriere nella 
maggior parte dell1 Inghilterra ; quelle nel
la Forefta di Dean , in Glocefiershire , o fia 
nella Provincia di Glocefter fono nella mag
gior riputaziene.. 

La miniera o fia i l metalio crudo ivi tro-
vafi in grande abbondanza , e che molto é 
differente, nel colore,, nel pefo , enellabon-
ta . L ' ottimo chamato brushore r é di un co
lor turchiniccio, ponderofiííimo, e pieno d i 
piccole tacche rifplendenti , come grani di 

ac-
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argento; queña forte di Ferro crudo, o m i 
nera, da una quantita grandiílima di Ferro ^ 
ma eííendo liquefatto íblo, produce un me-
tallo affai rompevole, e pero non molto at-
to all'ufo cofnune. Per rimediare a c i ó , glí 
operai fann' ufo di un' altra forte di matc-
nale , che addimandafi cmdcr , che non é 
altro fe non i l rifiuto o fondigliuolo della rni-
niera, dopo che i l metallo ne é ftato eí 
to ; e che meícolandofi colT ^Itro in giufta 
quantita, gli da queireccellente tempera di 
durexza o faldezza , che é cagione che que-
11o Ferro fia preferito a qualanque altro por-
tatoci qua da rqgioni eítranee, 

Dopo che íi é procacciaio i l metallo cru
do , o la miniera , i l primo lavoro é calci
narlo , lo che íi fa in aicune fornací fimili 
a quelle delle noítre ordinarie fornaci da cal
cina. Quefte riempioníi fin alia cima di car-
bone e di miniera , fíratum fuper flratum , 
o a fuoli a fuoli , cioé una mano íbpra l'al-
tra di carbone e di miniera ; e si , metten-
dovi i l fuoco al fondo , laíciaíl abbruciare 
fin che i l carbone fia confumato, ed allor 
rinovanfi le fornaci con altro carbone ed al
tra miniera , alio ñeíío modo di prima. 
Queflo fi fa fenza fufione del metallo, e fer-
ve a confumare la piu fporca parte della 
miniera o fia del Ferro crudo, e per render-
lo malleabile; fupplendo al batiere ed al ba-
gnare, che ufanfi negli altri metal l i . 

D i la egli fi porta alie proprie fucine, le 
quali fono fabbricate di térra cotta e di pie-
tra , circa 24 piedi quadre fuH'efteriore 5 e 
quafi 30 piedi d' altezza di dentro , non piíi 
di otto o dieci piedi in largo , áove ha la 
maggior capacita, cioé verío i l mezzo delT 
altezza.; la cima ed i l fondo avendo un giro 
piu angufto, fomigliando la fucina a un di-
preífo alia figura di un ovo. Di dietro la fu
cina fono affiffi due gran mantici , i íiafi o 
le canne de' quali danno o mettono in un 
piccolo buco vícino al fondo : quelli fi 
comprímono o infieme per mezzo di cer-
t i bottoni 3 o borchie , pofti su 1' aífe di 
una gran mota, che giraíi con l'acqua al
ia maniera d' una mola di molino verfati-
le , e fporgente . Súbito che quefii bottoni 
lono laíciati gire, o idrucciolare, i mantici 
di nuovo follevanfi per lo contrappefo de' 
peí i , co'quali fi fan operare e giocare alter
namente. Tuno dando i l fuofoffio, mentre 
i altro s mnalza , 
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Da prima s'empie la fornace di metallo 

crudo, edi r /Wer , framifehiati con materie 
combuílibili , che in queñi lavori fono carbo-
ni , ponendoveli con dell' incavo ful fon
do, acciocché prendano fuoco pih fácilmen
te j ma dacché fono accefi, i materiali crol-
iano e s' adunano in una dura ftiacciata o 
mafia, che é foíknuta dalla forma della for
nace , e per mezzo a quefia i l metallo , fe-
condo che fi fquagüa , va gocciolando e ícor-
rendo giu ne1 recipienti , difpofti ful fondo , 
dove v' é un paífaggio , o un1 apertura, per 
•cui gli operatori levano vía la fchiuma e 
ícoria, e lafeian correré i l metallo fecondo 
che vedono i l biíogno. Davanti alia bocea 
della fornace \ri é un gran letto di fabbia, 
in cui fanno de' folchi o canali di quella fi
gura in cui vogliono che fia gittato i l lor 
ferro . Súbito che i recipienti fono pieni , 
aprono la lirada al metallo, che é divenuto 
cotanto fluido dalla violenza del fuoco, che 
non íolamente feorre a una diílanza coníi-
derabile , ma continua in iippreíío per buona 
pezza a bollire, 

Una volta che le fornaci fono in eferci-
z io , ve le tengono coílantemente per moi-
t i mefi , non mai perraettendo che i l fuo
co fi rallenti né di né notte ; ma fempre 
fupplendovi materia combuítibile , ed altri 
materiali. 

Da queíle fornaci recano gli operai , e 
trafportano alie lor fucine le forme o i pez-
zi di ferro , che iv i lavorafi o riducefi in 
fpranghe , o sbarre . Vedi F U C I N A , c 
F A B B R O , | 

Quanto al r a f f i n a r e del FEP.RO , e al con-
'vertirlo in acciajo 1 vedi gli Art icol i R A F F I 
N A R E , ed A C C I A J O * 

Forme o fiampi ¿ / F E R R O , ( Iron-moulds) 
maffe gialle di térra o di pietra, che fi tro-
vano nelle cave di creta , ne'contorni di 
Chiltern nella Provincia d' Oxford ; e che 
fono in realta una fpezie di minera o metallo 
crudo di ferro . 

F E R R O di Cavallo , una coperta o difefa 
per 1'unghia de'piedi d'un cavallo.. — V e n' 
ha di diverfe forte . 

F E R R O Piano , i l quale fi dice che faccía 
buon piede, e caitiva gamba ; perb fhe fa 
che i l piede crefea oltre la mifura o pro-
sorzione della gamba . Scegliefi e ufafi per 

i cavalli di calcagno debole , e dura piu che 
alcurt altro /erro j cgli é prefo dal mulo ^ 

che 
/ 
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clie ha dcboli tafloni, e pañoje , per tener i 
piedi difefi dalle pictre e dalla ghiaja. 

F E R R I con rampúni , che quantunque di-
retti ad afficurare i l cavallo dallo sdruccio-
íare , pur fi crede da molti che gli fac-
eiano piu mala che bene, perché non pub 
calpeflare egualmente i l terreno , che ñor-
ce molte volte i l fuo piede , o fi feon-
volge qualche ñervo , fpezialmente su le 
ñrade petroíe , dove le pietre non lafeiano 
entrare o affondare i ramponi. •— I mmpo-
ni doppj fono meno moleíH e incomodi , 
perché con eíTi ei calpefla i l terreno piu 
egualmente , che co' femplici ; ma allora 
non devono efiere molto lunghi , o acuti 
i n punta , ma piu tofto corti e íchiacciati 
o piatti . 

F E R R I da cavallo con catenelle o flafette , 
prima inventati per far che i l cavallo alzi 
bene i piedi ; abbenchc tai ferri íieno piíi 
dolorofi che giovevoli , olíre la deformita 
delF apparenza. 

Quefto difetto di non alzare accade per lo 
piu ai cavalli che non hanno unghie forti e 
íane ; imperocché i piedi teneri temono di 
íoccare i l terreno duro; ma quel che íi cre
de e fi nía come rimedio, diventa un pre-
giudizio al cavallo, con aggiungere rampi-
ni a l t i , o annelli e catenelle ai fuoi fe r r i , pe-
rocché per queño mezzo i fuoi talloni s' inde-
bolifcono piu. di prima. 

F E R R I con orli rigonfi o glri che l i cerchia-
no , s' ufano in Germania &c . ch' eíTendo 
piíi alti che le tefte de' chiodi , l i efentano 
dal logorarfi . Quefla é la miglior fatta de' 
ferri da cavallo durevoli, fe fon fatti di ben 
temperato metallo , perocché fi logorano 
egualmente in tutte le parti , e i l cavallo 
batte i l terreno egualmente con efi l . 

A l t r i , i quali fono foliti di paflare monta-
gne e luoghi dove non v i fono o non fi tro-
vano fácilmente malifealchi , portano feco 
ÚQ'ferri ^ con delle morfe o chiavi , con che 
l i attaccano all5 unghie del cavallo fenza aju-
to del martello o de1 chiodi ; ma cib é piíj 
per moftra che per fervigio ed ufo; imge-
rocché quantunque un tal ferro poíía difen-
dere i piedi del cavallo dalle pietre , puré 
gli pizzica o preme talmente i ' unghia , che 
egli va con pena , e forfe ne riceve piu danno 
che dalle pietre íkííe . 

In tali bifogni adunque farebbe meglio 
ftrvirfi del 
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F E R R O por tutti J j>iedi, o congiunto che é 

compoíio di due pezzi^raobili fopra unchio-
do , ribadito dalla parte della punta del pie-
de , e che fi pub accomodare ad ogni fat
ta di piedi. 

F E R R O da cavallo, nella Fortificazione , é 
un' opera , ora di figura rotonda , ed ora 
ovale, chiufa da un parapetto, che fi erge 
nei baífo d'un luogo paludofo, o ne'terreni 
baífi ; qualche volta anche per coprire una 
porta ; o per fervire di alloggio e miro a' foi-
dat i , e copririi dalle forprefe. v 

F E R R O da cavallo , aggiunto di un raale 
a cui vanno foggetti i bambini, e cheap-
punto chiamaíi dalle donne Inglefi Horfc-shoe 
hcad, q. d. teíhi a ferro di cavallo ; ed é 
quando le future del cranio fono troppo aper-
te , o lafciaíi troppo vacuo tra eífe ; cosí 
che 1'apertura non fi chiudera totalmente, 
o i l cranio in quella parte non faia cosí du
ro , come i l rimanente , per alcuni anni dopo . 
Vedi S U T U R A . 

Quefta diviíione o larghezza di future 
trovafi venire accrefciuía , quando i l flm-
ciullino s'infredda. Se i l male dura a lun-
go , reputaíi un fegno di debolezza e di 
vita corta . I n quefto cafo , fi fuole ürofi-
nare la tefta affai fpeüa con una fpezie d' 
acquavite leggiera , caldetta , mefehiata 
col bianco d' un ovo , e con V olio di 
palma r 

Talvolta i l male nafce da una raccoltadi 
acqüe nella tefta, la qual idrocefalo s' addi-
manda, 

F E R R O di Forchetta . Vedi F O R C I I E T T A -
T A Croce. 

FERRUGINOSO , dinota una cofa che 
partecipa della natura del ferro, o che con
tiene particelle di quefto metallo . Vedi 
F E R R O . 

S' applica particolarmente a certe fonta-
ne o forgenti mine ral i , 1' acque delle quali 
nel lor paffaggio lungo gli ftrati della tér
ra incontrano la miniera, o marcheíita del 
metallo, parte di cui elleno dilavano , e fi por
tan con eííe ; e si diventanq imprégnate 
delle fue particelle . Tal i fono quel le che 
chiamiamo acque chai i be ate . Vedi C H A L I -
B E A T O e M A R T E . 

Le acque di Tunbridge , quclle delle fucine 
(desforges) e della forgente di ferro a Bour-
ges , fono ferruginofe , 

F E R R U C O , la ruggine del ferro ; ov-
vero 



v£ro una fpeiie di calce clie trovad su la 
fuá fupufizie: . Vedi F E R R O , e K U G -
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Principi yccpSimcxpopoi , q. d. portanti la Fe* 
rula. 

C I N E . 
F E R T I L I T A ' , quelia qualita , che de

nomina una cofa fertile, o prolifica . Ve
di F E C O N D I T A * . Vedi anco S T E R I L I T A , 
M A L A T T I A & C . 

II nitro, o natrón Egizio, rende la térra 
eñremamente frnile . M . de la Chambre 
oíTerva , che le piante crefeono ¡n cale ab-
bondanía ncH' Egitto , che fi foffoghereb-
bono Tune l'aitrt , fe non vtniüero impe
diré, col gittar dcüa rfo; foor-i i campi ; 
a tal che gü Egizj debbono tírere cgual-
mente folíeciti per muioravc grí'ftzza 
del loro filólo j che f . le atlft Nariom 
per accrtfcerla. Thilofoph. Tr.an/. N0. 160. 

Niente é piü fertile che 'i fermento , o 
grano i la qual facolia gh é ú i t» data dal 
Creatore , perche ei duveva elTere ¡1 cibo 
principale degli uoraini , cosí una fempüce 
rnifura di queílo grano , feminato in térra 
opportuna, ne dará cento e cinquanta mifu-
re . — Uno de' procuratori d' Auguíto gli 
mando dail'Africa quatrrocento fpiche, tut-
te prodotte da un femé . A Nerone ne fu-
rono mándate cento e cinquanta , pur da 
un folo femé . Plin. Hi/í . Nat. \. xvnr. c. 
I O . Vedi S E M B R A D O R . 

F E R U L A * , una bacchetta o un pezzet-
to lungo di legnp , che prendefi quafi per 
]o fcettro del maeftro di fcuola , col quale 
ei gafliga i fanciulü , percuotendoli su la 
palma della Msno . 

* La parola e pura Latina , ed e Jiata 
anco in ufo per dinotare i l báculo o i l 
pajiorals á' un Prelato . Credeft che fia 
formata dal Latino ferire , o percuoterfi : 
ovver forfef Férula m quefto fenfo deri
var fi puh dal nome d' una pianta , chia-' 
mata in Latino Férula , in Inglefe Fen-
nel-giant , quafi Finocchio gigante j i l 
cut gambo, o Jklo* anticamente fi adopera* 
va per correggere, sferzandoli con effo , / 
fancíull i ; abbenche altr'i credano che la 
pianta prefe i l fuo nome dalf ijirumento, 
o piuttoflo dal fuo «/o, d i ferire. 

Sotto 1' Impero Oriéntale , la Férula era lo 
fcetjro degl'Imperadori , fíceome vediarao 
su diverfe medaglie i ella confifte in un lun
go í k l o , ed una teíla fchiacciata e quadra-
ta. L'ufo della Férula é antichiffimo tra i 
Greci, i quali ufavano" di chiaraare i loro 

Tom, I K 

Nelle Chiefe Orientali antichc, Fé ru la , 
o ÍVÍJTÍ^V fignificava un luogo feparato dalla 
Chiefa, dove flavano i Penitenti , od i ca-
techumeni del fecondo ordine, chiamati 
[cuitantes , aKpoa.yba.<riKoi , non effendo loro 
permeífo d' entrar nella Chiefa . Donde il 
nome del luogo; perocché tali perfone era-
no ivi fotto pena, o difciplina : fub Féru
la erant EccUfia . Vedi A C R O A M Á T I C O , 
C A T E C Ú M E N O , & C . 

F E R U U E , appreíTo i Chirurghi, fono an
che da lor chiamate fcheggie , o flecchi ; e 
fono appunto piccioli rstagli, o fette di va
ria materia, come legno , feorza , avojo , 
carta, &c. che s'applicano alie oíía le qua
li fonfi disgiunte o feommefle j allorché fi 
rimettono. o s'aggiuftano di nuovo. 

La feorza dell'erba Sagapenum , chiamata 
in Letino Férula , era in ufo frequente per 
quefte occafioni *, donde il nome Férula é 
divenuto comune a tutte. 

F E S C E N N 1 N 0 * , nell' antichit^i. Verfi 
F E S C E N N I N I erano una fpezie di veríi fatiri-
c i , pieni d' efprefíioni lubriche ed ofeene , 
che cantavanfi o reciíavanfi dalla Compa-
gnia, nel folennizzare un matrimonio tra 
i Romani. Vedi S Á T I R A . 

* La parola e prefa, fecondo Macrobio * 
da Fafcinum, Incantesmo; perocchh ere-
devafi che tai canti foffero at t i a difeac-
ciare le malh , o impediré i loro effetti : 
( Vedi LlGATVRA . ) Ma la fuá piü pro
ba bile origine £ da Fcfcennium , Citta 
della Campania j dove furono prima ufa-
t i cotali verfi. 

FESTA * , una folennita della Chiefa , 
od un rallegramento in onore di Dio , o 
in memoria di qualche Santo. 

* La parola e formata dal X¿tf/»o Feílutn , 
che alcuni clirivano a feriari, far fefiat 
o ripofar dalla fatica ; altri dal Gre
co ÍTIUCÚ , dar pranzo , da íriot, focola-
re, &c. 

Le Fefie, e je lor cerimonie, hanno fat-
ta una gran parte della religione di quaíi 
tutte le Nazioni , e di tutte le Sette: co
me ponno atteftarlo quelle dei Greci , dei 
Romani, degli Ebrei, de' Crifliani , e de' 
Maomettani. 

Le Fefie , tra noi , fono mobili , o fi* 
biH. 

í F E -
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F E S T E Stabili , fono quelie che coñantc-

jTicnte fi celebrano nel medefimo giornodeU' 
atino : Le principali fono, il Natale , la 
Circoncifione, 1'Epifanía , Nollra Signora 
delie Cándele, o la Purificazione , l'Annun-
ziazione; Tutti i San ti &c. oltre i giorni 
de'diverfi Appoüol i ; che appreíTo gl ' Inglefi 
fono Fe/le, benché non P&fá . Vedi cia-
fcuna Fefla folio il fuo proprio Articolo , 
N A T I V I T A ' , CíRCONCISIONE, EpiFANI A , 
&c. 

F E S T E Mobilr , fono quelie , non légate 
algiorno fteífo dell'anno . Di quede leprin-
eipali fono la Pafqua, che da legge a tutte 
1' altre \ tutte feguitando , e confervando la 
lor giufla diñania da quella : Ta l i fono la 
Do me nica dellc Palme, il Venerdl Santo , 
i l Mercoledi delle Ceneri , la Seffagefima, 
1' Afcenfione , la Pentecofte , e la Domenica 
delia Tr in i t a . Vedi PASQUA , S E S S A G E S I -
M A , & C . 

Oltre quefte Fefle^ che fono general! , e 
comándate dalla Chitfa , ve ne fono dell' 
altre , Lo cali , e Occafionali , ingiunte dal 
Magiflrato , o volontariamente introdotte 
dal popólo : Ta l i fono i giorni di rendi-
mento di grazie per la liberazione dalle 
guerre, dalle pefti, &c . 

Ta l i fono puré le vigi l ie , in corameme-
razione del'e Dedicazioni di Chíefe parti-
colari. Vedi V I G I L I A , & C . -

I Romani aveano moltiírime Fefle fiííe, 
o determínate, in onore delle loro Deita-
d ¡ , e de' loro Eroi : T a l i furono le Satur 
naiia , Cerealia , Lupcrcalia, Liberalia , Ne-
ptunalia , Confualia , Portumnalia , Vulca-
n ia , Palilia, Divalia , &c. Vedi S A T U R -
N A L I A , & C . 

Ebbero anche delle Fefle inílituite occa-
fionaimente, come le Carme ntalia, Quiri-
nalia, Terminalia , Fíoralia , CompitaÜa , 
Lcmuiia , Vernalia : Oitre altre mobih , ed 
occafionali; come per render grazie agll Dei 
per benefizj ricevuti; per implorare la loro 
aíliíienza, o per placare la loro ira , &c. 
Come le Paganalta, Feralia, Bacchanalia , 
Ambarvalia , Amburbaiia , Suovetaurilia, e 
diveríe altre partico'armente denomínate 
FeriiS; come Sementina:, La t ina , &c. Ve
di ciafeuna Fejl.t, e Feria nel fuo proprio 
luOgO , S A T U R N A L I A , L U P E R C A L I A , SE-
MENTINJE & C . 

Le Fejie era no divife in giorni di facri-
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fizio , e giorni di EpuLt , o di conviti ; 
giorni di giuochi , e giorni di quiete , o 
feriali. Vedi G I U O C H I , S A C R I F I Z J , & C . 

Eííendo che in que' tempi primitivi v'era 
poca Síoria, o almeno poche n'erano pub-
blicate, uno de'fin i delle Fefle era , con-
fervar la memoria delle cofe, e fupplire co
sí alia lettura, ed ai l i b r i . 

Le Fefle principali degli Ebrei furono, la 
Fe/la delle Trombe , qutlia dell' Eípiazione , 
o de' Tabcrnacoli, della Dedicazione, del
ia Pafqua e della Pcntecoüe . Vedi Fefla 
deW E S P I A Z I O N E &c . 

F E S T A , fi prende anche per un banchet-
to , o per un fontuoío pranzo , fenza al-
cuna mira immediata alia religt'one. 

L'ufo della parola, in queüo fenfo, diri-
va di qua , che una parte della cerímonia 
in molte Fefle degli Antichi , si de'Genti-
l i , come delle Agape de' Criftiani era i l 
far banchetto , o mangiare : quantunque 
aii 'Uezio piaccia di derivarla áz feflinare , 
che in una antica Verfione Latina de! Com-
mento d' Ongene fopra S. M <trco, íignifi-
ca bancht ttare . ü t venicns illue Jefus fu f l i ' 
net cum Dijeipulís fuis. 

I n tutta l 'antichita cosí facra come pro
fana , i facrifizj erano poco altro pm che 
Fefle o conviti Reiigioíi . Vedi S A C K I F I -
Z I O . 

E flato piu volte oíTcrvato da A u t o r i , che 
non vi é Nazione nel mondo che s 'accoñi 
alT Ingle fe nclla magnifícenza delle Fefle 
prefe in quelto fento. Quelie fatte intempo 
delle Coronaziom de' noílri Re ; delle inftal-
lazioni de' Vefcovi , delle Confacrazioni , 
& c . oltrepaííano la credenza di tut t i gli 
eQranei: e puré fí confeíTa , che le in ufo 
oggidi non fono per contó alcuno parago-
nabiii a quelie de' notiri antenati. 

I Perílam non difeorrono ma i , né delibe-
rano de' loro piu importanti aífari, fe non 
fe in raezzo alie Fefle ed ai convi t i . 

FESTI Dies, appreífo gli antichi , era-
no di Feft ivi , o facri. Vedi F E S T A . 

Numa djílinfe i giorni dell'anno in Fefl i , 
profefli, e imercifi. — I primi erano quelli , 
dedicati agii Dei ; i fecondi, quelli dati 
agji uomini , per i l maneggio e governo 
de' loro affari ; ai terzi v i aveano parte i 
Dei e gü uomini . 

I Fefli dies ^ eran d iv i f i , fecondo Macro
b i o , Samm. c. i<5, in facrifizj, epulajoban-

chet-
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chettl; ludi, o giuochi, e ferias; vedi F E -
R I ^ , &c. ed i Profejli in Fafii-, cornuales, 
eompetendim, , o ^ " « r w • Vedi F A -
S T I , &c . . t¿ : y : « 

F E S T I N O , o Convito . Vedi rESTA . 
F E S T I N O » 5n Loe5ca » uno mo^' 

Sillogismi. Vedi M O D O . 
In un íillogismo in F E S T I N O , la prima 

propofízionc é una univerfal negativa *, la 
feconda una particolar affermativa ; e la ter-
za , una particolar negativa . Vedi S I L -
L O G I S M O . 

F E S T O N E , ia un fenfo genérale. Vedi 
G H I R L A N D A . 

F E S T O N E * , nell'Arcbitettura , e Scoltu
ra , una decoraxione in forma di ghirlanda, 
o di fafcio o mazzo di fiori. 

* La parola e formata d a l Latino » fe-
fíum, fe/la. 

Egli é comporto d' una filza, o d' una col-
lana di fiori, frutti, e foglie , legati Ínfle
me , un poco piu groífetta nel tnczzo , e 
fofpeía per le due eííremitadi ; dalle quali , 
oltre la parte principale che vien giu in ar
co, due parti minori pendono perpendicolar-
mente. 

Queíl' ornamento é fatto ad imitazione 
de' Fefloni, o lunghi fafci di fiori , che at-
tacavanfi dagli antichi alie porte de' loro 
templi &c. in occafione di Fefte. —• Si ufa
no oggidi particolarmeute ne' fregi , e in 
altri vani, e laoghi che richiedono d'effere 
empiuti e adornad . 

F E S T U M , in un fenfo genérale . Vedi 
1' Aríicolo F E S T A . 

F E S T U M , ne'noftri Libri di Leggeantica, 
fpefío é termine ufato per dinotare una cor
te, o aífemblea genérale; perché quefte an-
ticamente fi tenevano ne' giorni di feÜe 
grandi dclF anno. 

C o s í , neiie noílre Croniche , leggiamo , 
che nel tal anno il Re tenne il fu o Fe/ium 
a Wincheíler, &c. cioé vi tenne Corte in 
quel tempo : Rex apud Winton. máximum 
Feílum & convivíum celebravit, tempore Na-
talis Domini, convocatis ibidem principibus & 
baronibus totius regni, 

F E T O , F O E T U S , nella Medicina, dino
ta ^ creatura, od il figliuolino, mentre fi 
fia tuttavia nell'útero dellamadre; ma par-
ticolarmente, dopo ch' egli é perfettamente 
formato; avanti il qual tempo la fuá propria 
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denomin&zione , é quelia di Embryo , Etn-
brione . Vedi E M B R I O N E . 

La maniera del concepirfí, o delgenerar-
fi de! Feto, é materia di gran controveríia . 
Che tutte le partí dell' anímale efiíleífero , 
e che i fuoi fluidi foífero in moto, avan
ti la generazione, generalmente confeflTafi; 
ma fe 1' animálculo foífe alloggiaío nel ma-
fchio , o nella femmina , di cib fi da-
bita. 

Molti de' moderni vogliono che gli ovi, 
(ova) contenuti neli'ovaja della femmina , 
fien la prima materia, o ¡lamen, del Feto. 
Quefíe uova , da lor fi fuppone che conten-
gano tutte le parti del feto in piccolo ; e 
che venendo imprégnate dal femé del ma-
fchio, le parti s1 aggrandifcono e fi difpie-
gano . Dalí'ovaja eileno fon trasmefíc per 
le tube fallopiane nell'útero , dove ricevo-
no la loro impregnazione, accrezione, &c. 
Vedi O V A , cd O V A J A . 

Altri vogliono foltanto , che 1' ovum del
la femmina fia un proprio e acconcio nido 
per V animalculurn , il quale , foítengono che 
fiia nel femé deimafchio. L'animálculo en
trando nell'ovum ch' é opportuno a ricever-
lo; e quefio cadendo per una dclle tube fa l 
lopiane nell' útero , gli umori che diftillano 
per li vafi d1 eífo útero penetrando le tuni-
che dell'ovo, lo gonfiano e lo dilatano, fíc-
come il fugo della térra gonfia &c. il fe me 
gittato nel terreno. Oppure i rami delle 
vene e dell'arterie , per ii quali V ovo era 
legato neli'ovaja, tífendo rotti, fi attacca-
no o légano ai vafi dell'útero. Vedi G E N E 
R A Z I O N E , C O N C E Z I O N E , S E M E , & C . 

La prima cofa, che apparifee in un Fe?*, 
é la placenta , fimile ad una picciola nuvo-
la, da un lato della túnica efierna dell' ovo; 
intorno all' ifieífo tempo la fpina é ingroífa-
ta abbaftanza , per poterfi vedere; ed ua 
poco dopo, il cerebro , e il cerebello ap-
pajono come due vefichette: apprcíTo , gli 
occhi flan prominenti nel capo : quindi il 
punftum faiiens, o la pulfazione del cao re 
apertamente fi vede . L ' eííremitadi fi di-
íeruopono le ultime di tutte. 

II Feto, quand' é formato, équafi di figu
ra ovale, mentre ftaííi nell'útero : imperoc-
ché la fuá teña pende in giíi , col mentó 
ful petto: la fchicna é rotonda ; colle fue 
braccia prende e cerchia i ginocchi , i qua-

I z M 
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li fono tratti ín su , fin al bellico ; ed i 
fuoi calcagni s' attengono alie natiche : il 
capo é in su, e !a faccia é rivolta al bel
lico o ventre materno. Circa il nono me-
fe, il fuo capo, che fin allora, era fpecifi-
caraente piü leggiero che ogni altra parte, 
diviene fpecificamente pin pefante ; la fuá 
mole avendo molto piu piccola propcrzio-
ne colla fuá foflanza , che non Pavea pri
ma . Vedi C A P O . 

La confcguenza di queíla mutazione fi 
é , che eí fi rovefcia nel liquore , che lo 
contiene: la fuá teíia cade giu; i fuoi pie-
di fi follevano ; e la fuá faccia fi volge 
verfo la fchiena delta madre . Ma effendo 
oramai in una incomoda pofitura , benché 
«ello ñeffo tempo favorevole per la fuá 
ufcita; il moto ch' egli fa per alleggiarfi , 
reca frequenti dolori alia madre; il che ca-
giona una contrazione dell' útero, per l'ef-
pulfíone del Feto, Vedi P A R T O . 

In vero , cib che alcuni Anatomici pre-
tendono d' infegnare per quel che riguarda 
alia pofitura del Feto nell'útero, ne'diver-
íi fiati o tempi deila geíkzione, é molto in-
certo, e precario. —Nel primo mefe non 
é cofa di rilievo il fapere eom'egü fi ftia 
neir útero: ne'mefi pofteriori, dopo che il 
Feto é divenuto non fol vivo , ma robu-
í i o , egli muía fpeíTo la fuá pofitura dase; 
ficcome non folamente le íkffe madri s' 
accorgono , ma ogni altra perfona , col por 
la mano fopra i loro vcntri , fpeífe fiare 
fentk lo ponno. Tutíavolta , la fuá pofi
tura ordinaria fi fuppone che fia fedente : 
quando é vicino il tempo del nafcere , ei 
fi volta , e preíenta la tefla all'os uteri : 
benché alie volte prefenti prima i piedi , 
e qualche volta fía di traverfo , e prefenti 
o una manot o un ginocchio &e. le quali 
fono fitua-zioni irregolari; e fe un poco di 
¿efirezia non fi ufa dalia Levatrice ia voi-
íare il Feto y ftanno in pericolo e la ma
dre , e il bambino . Vedi A G R I F P A , &c. 

II Feto k inchiufo in due membrane , o 
pelü; 1' interiore , che immediatamente in-
veíle il Feto , ed il liquore nel quale egli 
íi fia , é chiamata 1' Amnios: la membra
na elkrnaéchiamaía Chorion. Vo.AMNIOS, 
e C H O R I O N . 

In alcuni animali vi é una terza membra-
Bt ) chiamata 1' Allantoíde , il cui í i íoé tra 
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le altre due ; e ferve per lo fea rico dell' 
orina del Feto , portatavi su dall' uracho . 
Vedi U R A C O . 

II Dottor Needham pare che abbia feo-
perto qualche cofa di análogo all' allantoí
de, anche nel Feto uraano, in cui la chia-
ma Membrana Urinaria: Ma altri vogliono 
piü toüo , che non, fia fe non una dupli-
catura della chorion; benché la neceííitad' 
una' fimile terza membrana fía la fteífa 
negli uomini, che nclle vacche , nelle pe-
core, &c. Vedi A L L A N T O Í D E . 

V i fono alcune diíferenze neila firuttu-1 
ra , nel meccanismo , e nella proporzione 
delle parti d'un Feto, da quelie d' un adul
to : ed anche alcune partí addizionali, eftra-
ordinarie, per le quali fi compiono la nu-
trizione di queíio zoophyto, o pianta aní
male, e la cireolazione del fangue. 

Le principal i varieta fono nel fegato , 
nel cuorc, e ne* polmoni. Delle addiziona
li , le piü confiderabili fono i vafi umbili-
cali, che fono due arterie , una vena , e 
un uracho, che provengono dalla placenta, 
e fi trasmettono per 1' ombilieo al fegato 
del Feto, attacco all' ombilieo ; che, dopo 
la nafeita, feccandofi, diventano impervü, 
ed inutili. Vedi U M B I L I C A L I Vafi. 

Nel fegato ifleflo v' é una comunicazio-
ne ftraordinaria tra la porta e la cava , 
chiamata Canal i Í Venofus, che par , dopo 
nata la creatura , per gradi fi fecca . Nel 
cuore, alia bocea della vena cava , v 'é U 
foramen ovale, per cui quefla vena ha una 
"comunicazione colla vena pulmonare : V i 
é puré una comunicazione ira 1' aorta , e 
F arteria pulmonare , per mezzo del cana-
lis arteriofus , che paífa tra due , a due 
pollici in cisca] di diftanza dalla baíe del 
cuore . Col mezzo di queili due can al i o 
paífaggj, ¡1 fang're circoia nel Feto mentre 
fi fta neli' útero ; fervendo a trafportare e 
íragiítare/il fangue dal cuore nelle arterie; 
e dalle vene di nuovo nel cuore, fenza pal
iare per li polmoni , che fono allora inufi-
ziofi. Vedi CÍRCOLAZIONE , e F O R A M E N 
ovale. 

I polmoni di un Feto fono dr un colo
re piü fe uro e di confiíienza piü ferrara 
o unila, che dopo che han risevuto il ha
to; ficcome appare dal lor gaiieggiar nelf 
acqua , dopo ii nafeiraeuto r il die dian^i 
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non averebbon fatto; la qual difíercnia fom-
rainiílra un utile efpenmento, nel calo del 
fofpettato omicidio'de'batnbim . Imperoc-
ché fe eglino fon nati morti , i polmom 
affondano nell'acqua ; fs nati viví , galleg-
giano. Vedi POLMONI . 

I due canali (bpramcntovati fervono fo
jamente a impediré 1' oftruzione che altri-
menti i l fangue avrebbe dentro i polmo
ni > avanti che foífero aperti. Dopo che la 
refpirazione ha aperti i polmoni , i l fan
gue prendendo i l fuo corfo per mezzo ad 
cff i , i deííi meati li chiudoao. Vedi R E -
S P I R A Z I O N E , &c. — La tefta del Feto é 
niolto piu groífa a propoizione del corpo, 
di quel ch 'e l l ' é da poi ; le oífa ed i l cer-
vello piu teneri , le future piu aperte , e 
che lafciano uno fpazio su la cima della 
tefta, coperto foltanto d'una membrana; e 
le ghiandoie, particolarmente la thynms e 
le renali , piu groífe e piu mol! i . Quanto 
alie altre diffcrenze nella proporzione , ve
di E M B R I O N E . 

Bartholini nel fuo Trattato de infolnh 
partus mis , riferifce gran numero di caíl 
íiupendi di fetí morti e putrefatti nel ven-
t re , le partí de' quali fi avean fatía ílrada 
per dellc apoftemaziom; uno de' quali aü' 
ombilico ñet te alcuni anni a sbuearne : 
e nelle Tranf. Filof. troviamo de' fitnili 
efempj, particolarmente d'uno , eftratto o 
fcaricato a pezzi per l 'ano, diverfi anni 
dopo la concezione. 

A l t r i Autori raccontano di Feti trovati 
nelle tube faliopianc; ed altri , nella cavi-
ta del ventre. M . de S. Man rice nelle M Í 
áelV Ac. R. delle Se, riferifce 1' iftoria di un 
Feto formato neU'ovaja della madre; ed i l 
quale , a trs mefi dopo Timpregnazione , 
rompendo il piccoio gufcio , vi fi feceafor-
za la Arada per mezzo, nella regione epi-
gaílrica. 

Durante la ro í tu ra , la madre fenli tut-
ti i preludj di un travaglio vicino; echia-
mb i l fuo chírurgo , morí nelle fue brac-
cia gridando , lo partorifeo , lo partori-
íco ! 

La fíoria di Margarita ConteíTa d'Ollati-
¿a , che dicefi a ver partoriti 3^4 Fet i , tut-
t¡ v i v i , e poi battezzati, paila per una fa-
vola ; e non olíante y*¿ una pittura di que-
fio notabií parto , che ancora fi conferva 
Bella Chitfa di Losdune , per monumento 
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della fuá vem'a . Alberto Maguo! reca liA 
cafo fímile d' una donna , che por'tb a luce 
150 Feti , o embrioni , tut t i formati , e 
groííl come i l dito mignolo. 

FETO RE , F O E T O R , nella Medicina , 
effluvj puzzolenti o fetidi , procedenti dal 
corpo, o dalle di lui par t í . Vedi E F F L U V J . 

I Fetori nafeono da umori üagnanti , e 
flravafati, corrotti o avvelenati ; come pur 
da ogni cofa capace di attenuare e volaíi-
lizzare l 'olio e i fa l i : come , 1'aftinenza , 
i l calore, i l foverchio moto , l ' acrimonia 
del cibo , &c. Vedi P U Z Z A . 

Foetor Narium, é una graveolenza delle 
narici; fpezie di malattia, che proviene da 
un' ulcera profonda , nel di dentro del na-
fo, e che manda un cattivo odore . 1—La 
fuá caufa , fecondo Galeno , é un umore 
acre, che cafca dal cerebro su i procedí ma-
mil lar i . 

QaeíF é una delle caufe, per le quali un 
tempe fi potea fciogliere i l matrimonio . 
Vedi D r v o R z i o . 

F E U D A L E , di Feudo , oche appartiene 
a Feudo. Vedi F E U D O . 

Diciamo, una materia Feudale , Giuris-
prudenza Feudale, oceupazione , o fequeñro 
Feudale ) &c. Un Lord , o Signort Feudale, 
eífendo frodato del giuramento di fedelta e 
dell' omaggio del fuo vaffalio , pub feque-
ílrare i frutti del Fíudo : Un Legisperito Na
politano, chiamato Caravita, ha compoílo 
un Trattato Latino della Legge Feudale' , 
intítolato Prceletliones feudales. 

Quando fu una voíta fiabilito afFatto 
Tufo ne' Feudi in Francia , fi e fie fe ai d i 
la de' proprj l imi t i ; e quafi tutt i i grandí 
ufizj della Corona diventaron cosí Feudali; 
anche le corti di giuftizia vi furono faite 
entrare; per lo che, furono annefíe a cene 
ierre, o rendite . 

Lo feopo di queíle infeudazioni fi fu ren-
dere gli ufizj e le eariche ereditarie, alia 
maniera de' feudi, che lo era no gia divenu-
t i . Cosí gli ufizj di gran Ciamberlano , di 
gran Difpenfiere &c. vennero ad eííere te-
nuti per diritto ereditano. Vedi UFFÍZJ . 

F E U D A T A R I O , un vaííallo , o una per-
fon a , che tiene o poííiede &c . da un fupe-
riore in feudo , cioé con condizione di pre
ñar fedelta, ed omaggio, od altro fervigio. 
Vedi F E U D O . 

Gli Elet tori , i Principi , e le cítta líbe
se 
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s-c della Germania , fono tutti Feudatarj dcll' 
Imperatore. Vedi Í M P E R A T O R E , & G . 

II P.Daniel oíTerva che Cario V I I . proi-
bl al Conté d' Armagnac di chiamarfi ne' 
fuoi titoli , per la grazia di Dio Conté d' 
Armagnac; tali termini, che paiono efciu-
dere ogni dipendenza, eccetto che da Dio, 
cfTendo una innovazione pregiudiziale al di-
ritto del Sovrano , e che non fu mai ac-
cordata ai alcun Duca, o C o n t é , il quale 
foífe Feudatario di una Corona . H i f l . de 
Trance t. 2. p. 1162. 

F E U D B O T E , una ricorapenfa, per eífer-
fi impegnato in un feudo , o in una fazione, 
e per h danni che fon provenuti ; eífendovi 
flato negli antichi tempi i l coftume, che 
tut t i i proffirai o parenti s1 irapegnavano nel-
le querele e contefe del loro parcntado, fe-
condo quel paífo di Táci to de Mcrib. Germa-
nor, Sufcipere tam inimkhias feu patris , feu 
propinqui. quam amuitias neceffe efi. 

F E U DISTA , un giurcconíuito, o dotto-
rg erudito, o molto cfperimcntato ne'feudi. 

Du Moulin é noverato per un gran Feu-
difia. 

F E U D O * , in Inglefe P E E , in Latino Feu-
dum, o Fecdum, in Francefe Fief , un be-
ne , muíonüa , una tér ra , una fignoria , 
una poíieíiione ( tenement) &c. poííeduto e 
ayuto a condizione di preüar fedeita, omag-
gio, od altra ricognizione. 

* La parola IFee, e Feudo vien da alcuni 
Autor i dirivata da foedus, quafi da un 
trattato ^ da una lega, od alleanza ; al-
t r t , t ome Cujacio , & c . la fan venire da 
fides , a cagion della. fede che la perfona 
e obbligata di pr efi are al fuoSigncre ; al-
t r i la dirivano dal Saffone feh , paga , 
¡lipendio , q. d. ílatus beneficiarius. Ba
dina 1 rede che i l latino foedus fia forma
to per abbreviazions delle lettere iniziali , 
d i fideüs ero domino vero meo , che e 
una formóla antica di fedeita e £ omag-
gio. Hottomano la deriva da íeed , vo-
ce Germánica) che fignifica guerra ; Pon
tana dal Danefe feide , militia : altr i 
daW Ungarico foeld, térra ; altri da fo-
den , nutriré . Ma /' epinione di Seldeno 
pare lamegliofondata, che la diriva dal 
Sajfone feoh f ftipendium; ejfendo i l feu
do una fpezie di prebenda , per vivere e 
mantenerfí fovr ejfa ; e percta troviamo , 
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che negli antichi tempi eW era ufa ta per 
paghe e affegnamenti degli ufiziali . 

I I termine ^KÍ/O , o fee y propriamente fi 
applica alie terre e poderi , che teniamo in 
diritto perpetuo, fotto condizione di un ri-
conofeimento di fuperioriía in un Signore 
piü alto. Vedi T E N U R E . 

G l i Scrittori di quefta materia, dividono 
tutte le terre e poffeíTioni , nelle quali uno 
ha un fondo o bene perpetuo per sé , e per 
li fuoi eredi, in allodium, e feudum. 

V [Allodium fi definifee per la térra pro-
pria , cui uno poíiiede meramente in fuo pro-
prio diritto , íenza riconofeimenío di alcun 
fervigio, o correfponfione di rendita ad un 
altro i é quefta é la proprieta nel piíi alto 
grado. Vedi A L L O D I U M . 

I I Feudum é quello che poííediamo per be-
nefizio di un al t ro, e per cui facciam fervi
gio, o paghiamo rendita , o i 'un e i'altro 3 
al Signore principale. Vedi S E R V I C I O . 

Originalmente, un Feudo era foltanto un 
bene in vita ; e coloro ai quali era concef-
í b , chiamavanfi Vaffalli , i quali per cotal 
mezzo recavanfi ad una piu ftretta difeipii* 
na ed ubbidienza ai Principi , ed erano ob~ 
bligati a fervirli nelle guerre . Vedi V A S -
S A L L O . 

L ' origine de' Feudi (oFees') é uno de' 
piü ofeuri e piü intricati punti nella Stona 
moderna: alcuni attribuifcono V invenzione 
ai Longobardi , altri trovano qualche ora-
bra o fimiglianza degli ufizj e doveri di un 
VafTalio verfo i l fuo Signore, nelleantiche 
relazioni tra un patrono e i l fuo cliente ; 
ed altri rintracciano e feorgono la fuá or i 
gine nei Bencfuj Romani . Vedi P A T R O 
NOS , e C L I E N T E . 

Gl ' Imperador! diftribuivano delle terre , 
o de' fondi falle antiche legión i , fotío con
dizione che fi teneífero pronte , in tut t i i 
tempi , a prender l 'armi , in difefa delle 
frontiere dell' Impero j cib ci fomrainifira 
una competente immagine de' Feudi ; ed ¿ 
moho probabile, che altra non fia ftata che 
quefta la lor prima origine : raa nel procef-
fo di terapo la lor natura fu cambiata , e 
fu ron o loro anneffi degli ufizj e de' doveri 
particolari, che originalmente non v' erano . 

Du Moulin tiene per certo , che quefte 
diftribuzioni di terre , chísmate beneficia , 
fieno ftate la prima materia de' Feudf per 
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la qual ragione egü ufa i termlní lencfizio, 
e Feudo promifcuamente, come fe foffero la 
fíeífa cofa. Ma v i era pem una (iifíe.cn/a 
non picciola ; imperocché né fedeita , oe 
omaegio, né zhñ é m m feudált^ eran an-
ncííV'a! benefizio; e i l benefició non era cre-
ditario. Vedi B E N E F I Z I O . 

Probabünieote i Bcncficj cominciarono 
pol ad eflTer chiamati Feudi, qu^odo diven-
tarono ereditarj, e quando coíoro , da i quali 
fi avean ricevuti io dono o poífcffo i bene 
ficj, cominciarono a e f ígm fcde, o giura-
mento di fedelta. Quelt. fcdelta ff-mbra che 
coüituilca i l Feudo, o Fee; la parola ÜcíTa 
figolficando , nei linguaggio antico Norma
no, fede. Vedi F F D E L T A ' . 

Non fi pub filiare la Era precifa , in cui 
cominciarono quelli cambiameníi ; imperoc-
ché i Feudt {Fees) quali egiino íono m og-
gi , non furono íUbihtí tutt ' a un tratto ; e 
in diverfi paefi prefer p¡cde in tempo divtrfo, 
ed in varié guife . I potenti e ricchi Signen , 
dopo la diílruzione deli* Impero Romano, 
avendo in díverfe partí ufurpata la propricta 
dei lor benefizj, ritennero panmenti la giu-
risdizione ; e fi fecero foggetti i lor vaíTalli, 
cosí che ciafeuno divento una fpezie di pic-
col Sovrano neí fu o proprio territorio. 

Mezeray oíferva , che la donazione de' 
Feudi alia Nobilta di Francia , cornincib fot-
to i l Regno di Cario Martello . 

Ugo Capeto , dacché venne alia Corona , 
era cgli üeffo cosí poco in quella ftabilito 
e faldo , che non ardí di opporfi a coteíle 
uíurpazioni; c fu coftretto di tollerare quel-
!o ch'ei non potca corrcggere. Vedi le Fe-
vre de f origine des Fiefs, e Altaferra, Ori
gine t Feudorum pro moribusGallij;. 

L'origine Feudi (Fees) in Inghilter-
ra, é prefa da Caradeno fin dal tempo di 
Aleflandro Severo , avendo queño Principe 
fabbrícato una muraglia nel Nor t deli' I n -
ghilterra , per fermare le incurfioni de' Pit-
í i ; egl i , da l i a qualche tempo, cornincib 
a traícurarne la difefa, e diede , per teflimo-
nio di Lampridio, le terre conquiÜate dalT 
in imico , ai fuoi capitani e foldati, i quali 
chiama FAutorc limitarioi duces & milites , 
cioé , capitani e foldati delle frontiere, ma 
con queftopatto, che i loro eredi continuaf-
fero nel fervizio; e che le terre non difecn-
deífero a perfone pr ívate , cioé a color che 
non portavano a r m i . La ragione di quefto 
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Principe fi f u , che chi fervendo difendea il 
proprio bene, fervirebbe con msggior zelo, 
che a l t n . Tale , fecondo Cambdeno , fu l ' 
origine út Feudi nella noñra Nazione . B r i -
tan. p. 651. 

Tuae le noílre terre in Inghilterra , ec-
cettuata la térra o i l fondo della Corona che 
é nelíe maní pmprie dei Re, e per dirit-to 
delU íua Corooa , hanno la natura di Few 
do, o Fee . Impcrocché quantunque rnolti 
abbiano delle terre, per difcendenza de'loro 
antcnati, ed altri n abbiano di compre; pu
ré niuna térra pub veniré nelle maní di al-
cuno, o per eredi ta o per compera, fe non 
col pefo che fu impofto a colui ch' ebbe il 
Feudo doveilo, o che fu il primo che lo ricevet-
te come un beneficio da! iuoLord o Signo-
re , quaiunque lia la maniera onde 1' abbia 
altrui trasfento: cosí che muño ha direñum 
dominium, cioé la vera propricta in una tér
ra fuorché il Principe, per diritto della fuá 
Corona. Camb. Britan. p. 95. 

AbDenché quegíi che ha Feudo, abbia jus 
psrpetuum & ttttle dominium, puré ei debbe 
qualche ufizio per eífo i qosi che non é quel 
fondo rtgorofamente proprio fuo. Ed in fat-
t i , tutto quello che irapjrtano le parole , 
colle quali efpnmiamo il noíiro maggior di
ri t to che abbiam su le terre , &c. ed i l p¡& 
che un poííelTore dir polla , riducefi a que-
ü o , u lo fono in ponfeíTo di queño podere, 
„ 1'ho in mío dominio, come di Feudo, 
Vedi P R O P R I E T A ' . 

Nello Staí. 37. Hen. V I I I . c. 16. la pa
rola Fee fi adopera altresi per quelle terre 
che fono inveftite neüa Corona : raa cib 
proviene da ignoranza del vero figníficato 
della parola \ imperocché Fee non pub daríi 
fenza fedelta giurata ad un fuperiore: ma i l 
Re non riconofee altro fuperiore, a c u i g í u r i 
fedelta, fe non fe Iddio. Vedi F E D E L T A * . 

I ! Feudo {Fee) é divifo, fecondo le no-
fire Leggí , in Feudo ajfoluto , chiamato Fee-
fmplc , e Feudo condiciónale > chiamato Fee-
t a i l . 

VEE-Simple, feudum fimplex , é quelio , 
di cui íiamo al poíícífo , per n o i , e per li 
noílri eredi in perpetuo. 

F E E Ta i l , feudum taliatum é quello , di 
cui fiamo impofifeíTatí con limitazione per 
noi, e per li eredi della noftra perfona, o 
del nof í rocorpo . Vedi T A I L . 

Fee-tail é di due fpezie , generáis efpeziale, 
F E E -
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VEE-Tail genérale é , quando la térra é 

data a una perfona , e sgli eredi di l u i . — 
Cosí che fe uno ímpoffelTato del tal fondo 
per i l tal dono, fimarita con una o piumo-
g l i , e non ha prole con eífe, ed alia fine 
fi mar;ta con un' altra , da cui ha prole , 
queña ereditera i l fondo. 

F E E - T W / fpeziale é , quando unuomo, e 
fuá moglie fono impoífeífati di terre per lo
ro e per l i eredi di lor due . E qui , nel 
cafo che la moglie muoia fenza prole , ed 
egü fi mariti ad un'al tra, da cui abbia fi-
gliuoli , quefti non ereditano la térra . 

Queflo Fee tail Jpeziale ha la fuá origine 
dallo Stat. diWeftno. 2. c. 1. Avanti quefto 
Statuto, ogni tetra data ad un uomo, ed a' 
fuoi eredi o gene ral i , o fpeziali, r¡putavafi 
della natura di un feudo ; e pcib cosí fal-
damente tcnevafi da luí , che non oíhnte 
qualunque limita'/ione, ei pote va alienarla 
a fuo piacere. Per rimedio al qual incon
veniente, lo fiatuto provede, che fe un uo
mo da terre in Fee ^ limitando gii eredi ai 
quali avera a diícendere, con reverfione a 
l u i , ed a'fuoi eredi, in difetto di que'pri-
rai eredi; la forma ed i l íenío del dono do-
vera oífervarfi. 

Yn-E-Farm , o F E E Ferm , feudi-firma, o 
feo firma , íignifica terre tenate tía uno , e 
da'fuoi eredi, per fempre, fotto una certa 
isndita annua. Vedi F A R M . 

La VQCtFee s'ufa ancora per lo diílretto 
0 circuito di un Pederé , o fondo , o Signo-
ria . Cosí Brafton , in eadem villa, & de 
todem feudo. Significa in oltre un perpetuo 
diriíto incorpóreo : come, avere la cuflodia 
di perfone in Fee ; rcnd. ta accordata in Fee ; 
un ufiiio ten uto in Fee &c. 

F E U I L L A N S , un ordme di ReÜgiofi , 
vefiiti di bianco, e co' pié fcalzi ; i quali 
vivono fotto la íket ta oífervanza della re
gola di S. Bernardo. Vedi B E R N A R D I N I . 

11 nome ebhe l'occafione da una riforma 
dell' Ordme de5 Bernardini , che fu prima 
fatta ncir Abbazia di Fcuillans, villsggio in 
Francia, cinque leghe diüante da To lo í a , 
dal Sig. Barriere , che n' era Abbate nel 
1589. 

Fu approvato dal Papa Ssño V . ed i Papi 
Clemente V I I I . e Paolo V . gli accordarono 
1 fuoi fuperiori particolari. I l Re A trigo I L 
fondo un Convento di Fúglianti nel fobborgo 
S. Honors' a Parigi. 
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V i fono pare de'Monaílerj di Rtligiofe, 
che feguitano la ftefla riforma , chiamatc 
Feuillantines, 

F I A M M A , la pib v iva , lucida, e fot-
t i l parte del fuoco, che afcende fopra delle 
legna che fervon di pábulo, in figura pira-
midale , o cónica. Vedi Fuoco. 

Pare che ¡a Fiamma fia i l fumo, «oé i 
vapori, o le parti volatili del pábulo, gran
demente rarefatte, e finalmente accefe. Mer-
cé la grande rarefazione, la materia diven
ta cosí leggiera, che fí foileva con grande 
velocita , nelT aria : e per la preífione del 
fluido atmosférico che le ña fopra , é tcnu-
ta aífieme per un poco ; formando 1'aria 
quafi un arco o una sfera attorno di cíTa , 
che imptdifce h fuá imrnediata diffufione e 
diíTipazione , c per la fuá contiguita e fiíTa-
7 Í o n e íoftenta e nutriíce il ftioco della Fiam
ma : facquoíe e terreflri parti dell'efalazio-
ne o del fumo efiendo naturalmente incapa-
ci d'eííere igmte, fono folamente rarefatte, 
e si impulíe a i i ' iosü , fenza prender Fiam
ma . Vedi F U M O . 

La Fiamma é definita da! Neuton, relia 
fuá operetta de Acido , per un fumus can-
dens , un fumo infuocato . I I medefimo Au
rore argomenta cosí: non é ella per avventura 
¡a Fiamma un vapore, un effiuvio, o un' 
eíalazione rifeaidata, e infuocata, cioé cal
da cosí , che rifplenda? Imperocché i c orpi 
non s infiammano fenza mandare un copio-
fo fumo ; e queílo fumo arde nella Fiamma . 
L'¡gnis fatuus é un vapore rifplendente fen
za calore; e non vi é forfe la fieífa differen-
za tra queño vapore e la Fiamma, che tra 
i l legno marcito che rifplende fenza calore, 
ed i carboni ardenti di fuoco? Nel diftilla-
re fpinti caldi, fe la te ík o coperchio del 
limbico fi toiga v ía , i l vapore che afcende, 
prendera fuoco alia Fiamma d' una candela, 
e fi convertí! a in Fiamma. Alcuni corpi , 
rifeaidati dal moto, o dalla fermeotazione, 
fe i l calore fi fa intenfo, furoano copiofa-
mente ; e fe i l calore é grande abbafianza , i 
fu mi rií'plenderanno, e diventeranno Fiant' 
ma . I metalli in fufione non vanno in Fiam-
ma , per rnancanza di un copiofo fumo . Tut -
t i 1 corpi che s' infiammano, come l ' o l i o , 
i l fevo, lacera, i l legno, i l carbone foífile, 
la pece, i l folfo &c. coli' arderé, fi con fu-
mano in fumo, the da prima era lucido; 
ma in poca diílanza dal corpo, ceífa d' eífer 
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tale, c folamentc continua sd cfler caldo. 
Qaando la Fiamma é fpenta, il fumo é den-
fo, e fpeffe fiatc ha un odor forte i ma ncl-
la fiamma egli perdc il fuo odore , e fecon-
do la natura dcí pábulo, la Fiammakáiái-
verfi colorí . Quclla del felfa e.gr. h turchi-
na , queila del rarae fciolto con fublimato , 
verde; queila del fevo, gialla; della canfo
r a , bianca,&c. Noi veggiamo, chequando 
la polvere d'archibugio prende fuoco, feop-
pia c vola in un íumo fiammante. La manie
ra onde cib accade, concepiam che fia que-
fia: il carbonc ed il folfo fácilmente pren-
dono fuoco, c danno fuoco al nitro; per lo 
che lo fpirito del nitro cíTendo rarefatto in 
vapore, sbuca e dirompe , come il vapore 
dell'acquafuor daun'eolipila. Allor, lo fpi
rito acido del folfo entrando violentemente 
ncl corpo fiflo del nitro , feioglie c diífcrra 
Jo fpirito d' eflfo nitro , cd eccita una mag-
giore ferraentazione, con cui é accrefeiuto 
ji calore, ed il corpo fíffo del nitro fi ra-
refa in fumo ; e si un' efplofione veemen-
te fuffegue . La Fiamma della polvere di 
archibugio proviene dall' azione violenta , 
onde il mirto fendo velocemente e gagliar-
damente rifcaldato , fi rarefa c fi converte 
in fumo e vapore : il qual vapore per la 
violenza dell' azione diventando si caldo 
che rifplende , appare in forma di Fiam' 
ma, Newr. Optic. p. 318. 

Egli é un fenómeno notabile della Fiam
ma d'una candela , d'una torcía , o firai-
1c , che nel buio ella appar piü grofla in 
diftanza, che da prcífo. La ragione fi é , 
che in diÜanza e. gr. di fei piedi l'occhio 
fácilmente diftingue tra la Fiamma , e l* 
aria contigua illuminata da eífa ; e vede 
precifamente dove la Fiamma termina: ma 
alia diftanza, e. gr. di trenta piedi , ben-
ché TaugoJo futtefo dalla Fiamma fia mol-
to piCi picciolo di prima; puré l'occhio non 
cíTendo capace di diftinguere il precifo li
mite della Fiamma, prende una parte del
la sfera dell'aria illuminata da eífa, per la 
íleífa Fiamma. Vedi V I S I O N E . 

Abbiamo diveríi efempj di Fiamma at-
tuale prodotta dalla miftura di due liquori 
freddi. II Dottor Slarc ci da una liga de-
gll olj che fcoppiano in Fiamma , nel me-
íchíarli eolio fpirito compoao di nitro: ta-
ii fono quelli di gherofani , di carrovai , 
di faffafras, di gwaiago, ^i «ánfora, di pc^ 
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pe , di corno di cervo, di faegue, 5cc. Phi-
lof. Tranfaa. N.213. 

íílhUMhVitale) Fiamma, o flammula vi-
talit , una foftanza tenue , calda, ignea , 
che da molti si antichi come modemicre-
defi che rifieda nc' cuori degli animali ; 
come neceíTaria alia vita , o piíi tofío co
me coñitutiva della vita fícffa . Vedi 
V I T A . 

Per la coníervazionc di quefia Fiamma, 
fuppongono che T aria fia cosí neceíTaria , 
come ella lo é per la confervazione dell1 
ordinaria Fiamma; e quindi arguifeono pel
la vita anímale la neceíTitk della refpira-
zione. Vedi A R I A , e R E S P I R A Z I O N E . 

II Sig. Boyle , con efperimeuti fatti in 
un recipiente efaufto , trovb che la Fiam
ma vitale degli animali , fe la vita fi pub 
cosí chiamare, fopravive e dura piü che la 
Fiamma dello fpirito di vino, o d'una can
dela di cera o di fevo, &c. Alcuni anima
li reüarono vivi e in buono flato nel va
cuo , per tre o quattro mínuti , iaddovc 
nwwzFiamma ordinaria vi duro népur un 
minuto . II lume della lucciola , ei trovb 
che periva immantinenti, dopo efaufta i' a-
ría; e che di nuovo fi riftorava col riam-
mettcrvela. — I I Dottor Quincy non sa tro
vare niente di piu nella nozione di Fiam
ma vitale, che il natural calore , il quale 
é 1' effetto del fangue che circola ; e che é 
femprc come la fuá velocita . Vedi C A L I -
D U M Innatum. 

F I A M M I N G O , Unguaggio t é quello , 
che altrimenti chiamafi da noi LowDutch, 
o baffo-OIlandefe o baíTo-Allemano; perdi-
flinguerlo dal Germánico , di cui egli é 
una corruzione, e quafi un dialetto . Vedi 
L I N G U A G G I O , c T E U T Ó N I C O . 

II Fiammingo é la üngua che fi parla 
per tutte le Provincie de'Paefi BaíTi . Dif-
ferifee dalia lingua Wallona , che é un 
Francefe corrotto. Vedi W A L L O N . 

V i fono diverfe traslazioni della Bibbia 
in linguaggio Fiammingo. Nell'anno 1618. 
fu decretato dal Sínodo di Dort , che una 
nuova verfionc Fiamraínga fi faceffe di tut
te le Scritture ; a cagione , che la trasla-
zione antica, ch'cra fíata prefa da queila 
di Lutcro, era piena di errori, 

Pcrcib, divetfe perfone , dotte nel Gre- \ 
co e nell'Ebreo, intraprefero Topera, che 
fu pubblicata connote nel 1^37, QueÜa Bib« 

K bia 



74 R I A 
hh é altamente pregiata dai Riforraati d' 
OHanda, &c. benché M . Simón la cenfu-
ri , coree lontana dalla perfezione d' una 
giufta verfione. Vedi B I B B I A . 

F I A M M O L A , o| F I A M M E L L A . Vedi 
F L A M M U L A . 

F I A N C H E G G I A R E , in genere , é 1' 
atto di ícoprire il lato o flanco d'una piaz-
7.a, di un corpo, di un battaglione &c. e 
batterli cosí di cofta. 

Fiancheggiare una piazza , é altresi díf-
porre un baftione , od altra opera in tal 
maniera , che non vi fia parte nelia piaz
za che non poffa efler difefa. 

Fiancheggiare un muro con torri . Que-
ílo baftione é fiancheggiato dai flanco op-
poflo, e da una mezzaluna . Queít' opera 
a corno é fiancheggiata dalla cortina. 

Una fortiflcazione| che non ha difefa fe 
non in dirittura, é difcttofa; e per tender
la completa, fi dee fare che una parte fian.-
cheggi 1' altra. Quindi la cortina é fempre 
la parte piu forte d' una piazza , perché 
di' é fiancheggiata ad ogni eftremita .^ Ve
di DlFESA . 

I battaglioni fi dicón ó puré fiancheggiati 
dalle ale della Cavalleria . — Una cafa fi 
dice taior fiancheggiata da due torricelle o 
da due corritoi ; volendo diré ch' ella ha 
un corritoio &c. da ciafcun lato. 

Linea F I A N C H E G G I A N T E , di Difefa, Ve
di R Á S E N T E , e L I N E A di difefa. 

F I A N C O , nella Cavallerizza , s'applica 
ai lati o fianchi della groppa di un caval-
lo, &c. 

In fenfo rigorofo , i Fianehi di un ca-
vallo fono gli eftremi della pancia , dove 
le coflole mancano, e di fotto a'lombi. 

I Fianchi di un cavallo debbono effer 
pieni; cd alia fomraita di ciafcuno una fpe-
zie di ciuffo o rigiro di pelo . La diftanza 
tra 1' ultima coila, e I'oífo dell' anca, che 
é propriamente il Fianco , debb' efier cor
ta, lo che chiamafi ben raccolti: tai caval-
li fono i piu animofi , ed i piü atti a tol-
lerar fatica. 

Si dice che un cavallo non ha fianco , 
fe 1' ultima delle brevi coflole é ad una di-
ítanza conflderabile dall'offo dell'anca, co
me puré quando le fue coflole fono trop-
po diftcíe o diritte nel loro giro. 

FrANcb, nella guerra, s'ufa per modo d' 
analogía per il lato di un battaglione , di un 
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efercito &c. a contradiftinzione del termine 
Fronte y c Coda. Vedi F R O N T E , e C O D A . 

Attaccare il nemico in Fianco , é fco-
prirlo in un fianco , c far fuoco contro di 
eííb di cofla. 

II nemico ( diciamo ) ci ha prefi di fianco: 
il Fianco della Fanteria debb' efferc copcr-
to dalle ali della Gavalleria. 

F I A N C O , nella Fortificazíone , é una li
nea, tirata dall'eftremita della faccia, ver-
fo 1'interno dell'opera. — Tale é la linea 
B A , Tav. Fortif. fig. i . 

Ovvero, il Fianco é quella parte del bal-
luardo , che arriva dalla cortina fin alia 
faccia, e difende la faccia oppoíla, WFian' 
fo, e la cortina. Vedi B A S T I O N E . 

VIANCO ohliquo, o fecondo, é quella par
te della cortina, E I , intercetta, tra la li
nea raaggiore di difefa, E C , e Ja minore 
I C " , e da cui fi pub veder batiere la fac
cia del baflione oppofto. 

F I A N C O baffo, coperto , o ritirato , é la 
piattaforma della cafa raatta, che fla afco-
fa nel baflione, chiamata altramente Orec~ 
chione. Vedi O R E C C H I O N E . 

F I A N C O Ficcame , é quello da dove il 
cannone tira le fue palle direttamente nel
la faccia del baftione oppofto. 

F I A N C O Rafente é il punto , da dove la 
linea di difefa comincia , dalia congiunzione 
di cui con la cortina, il colpo o la paila ra-
de fojamente la faccia del proííimo baflione, 
il che fuccede quando ¡a faccia non pub ef-
fere difcoperta fe non dai folo Fianco. 

F I A N C H I femplici, fono linee, che vanno 
dali'angolo deüa fpaila , alia cortina; il cui 
principal ufizio é per difefa della foíTa , c 
della piazza. 

F I A N E L L A , una fpezie di leggiero, fof-
fice, drappo di lana, non fatto con fpina-
tura, ma che molto rifcalda ; comporto di 
una trama, e di un ordito, e teffutofopra 
un telaio, con due calcóle , alia maniera 
delle bajette & c . 

F I A T O . Vedi R E S P I R & Z I O N E . 
F I B R A , nell'Anatomía, una parte fimi-

lare del corpo anímale, chiamata anco F i 
lamento ; e quando é affai picciola , Fibril
l a , o Capillamcnto . Vedi C A P I L L A M E N -
T O . 

Una Fibra é un filo lungo, fot tile, blan
co, che cffendo variamente infrateífuío, o 
aggomitolato, forma le varíe parti folide di 
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un corpo anímale : cosí che le Frfre fono 
lo flamen , o la materia dell' anímale. Ve
di S O L I D O , e S T A M E M . 

Gl i Anatomici fogliono diííinguere quat-
tro fpezie di F¿t>re, c ioé , camofe, nervofe, 
tendinofe, ed # ^ d' ""a o dell'altra delle 
quali conftano tutte l ' altre partí . Vedi 
C A R N E , Ñ E R V O , T E N D I N E , Ü s s o , M u -
S C O L O , e SENSAZÍONE . 

Le Fibre di nuovo dividonfi, in riguardo 
alia loro fituazione, in dirette , o longitu-
dinali, le quai procedono in iinee rette ; 
tranfverfali, che tagliano , o s' incrocicchia-
no coüe prima, ad angoli retti ; e oblique, 
che le interfecano , o traverfano ad angoli 
ineguali. 

Aicuni Anatomici riducono le Fibre ani
mal» a due fpezie, cioé mufcolari, o motri-
ci , e nervofe o fenfitive. 

FIBRE nervofe, o nervee, fono le minu
te fila, di cu i ion compoñi i nervi. Elle-
no procedono , o prendon la loro origine 
dalia medalla del cervello, come quefta di
r i ja dai cortex , e quefto dalT ultime piu 
fottili ramificazioni delle arterie carotidi e 
vertebrali ; cosí che é probabile , che que-
fti nen/i fieno fojamente continuazioni di 
coiede arterie. Vedi C E R V E L L O , 

Daciafcun panto del cortex proviene una 
fo t t i l , meduílare fibrilla, che unendoíi poi 
tutte nel loro progrefifo , formano la medal
la del cerebrum , del csrebellum, e V ob'.on-
gata, e le Fibrílle provegnenti di nuovo da 
ciafcun punto di queík , formano la fpinale 
midolla. Vedi M E D U L L A , e S P I N A L E . 

Dalla foftanza m.'dallare di tutte quede 
parti, provengano i nervi , che fono com-
binazioni o adunamenti di un numero di 
quefte minute Fibre medullari , inchiufe , 
dopo che fono ufeite da! cranio , in una 
membrana comune, originata dalia pia ma-
ter: ed é probabile, che a ciafcun ñervo v i 
concorrano Fibre da íuít* e tre ; come p u r é , 
che quefte Fibre fieno altrettanti fottili ca
ví tubul i , o canaletti, per lo trafporto di 
un ñniffimo fugo , o fpirito dai cervello 
per i l corpo. Vedi Ñ E R V O . 

F I B R E mufcolari fono quelie delle quali i 
mufeoli, o la parte carnofa del corpo, fono 
compoíti . Ogni mufeolo é divifibile in aitri 
minon ; e queQi in altri , ancor minori „ 
oltre ogni noftra immaginazione. Gl i u l t i -
m i , ed i piu piccoli fono leF/7;rf muícola-
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r i , le quali fe fieno veficularl, o no, v ' é 
qualche controverfia. 

Ora, vi fono de 'nervi , propagad ad ogni 
mufeolo, e diflribuiti per i l corpo di eífo; 
cosí che non vi é punto affegnabile, in 
cui non vi fia alcun che di un ñervo . Ag-
giugni che tutti i nervi qul difpaiono ; e 
che in altre parti del corpo , le eftrcmita-
di de' nervi fono efpanfe nelie raembrane. 
Quindi é probabile che le Fibre mufcolari 
fieno foitanto continuazioni delle nervofe . 
Vedi Mus COLÓ . 

Le fibre animal i hanno d¡fferenti proprie-
t^,, alcune fono m o l l i , fleífibili, ed un po
co elaftiche : e quede fono o cave , co
me tubulet t i ; o fpongiofe, e piene di cel-
lule, come le fopramentovate fibre nervofe 
e car no fe . Vedi C A R N E . 

Altre fono piu folide, flsíTibili , e dota-
te d1 una forte elafticitk, o molla; cómele 
fibre raembranofe , e caríilaginofe . Vedi 
M E M B R A N A , &c . 

Una terza forte ve n' é di quelle, dure 
ed infleíTibili ; come le fibre degli oí i i . Ve
di Osso. 

D i tutte quede , alcune di nuovo fono 
di moho acuto fenfo , ed altre di fenfo pri
ve : alcune cosí picciole , che fono quaíi 
irapercetíibili *, ed altre , al contrario, si 
groíTc che fi vedono manifedamente j e la 
rmggior parte, quando íi efanainanocoa 
un microfeopio, appaion compode di an
cor piu picciole fibrille. 

Quede fibre prima codituiicono la fodan-
za degli o d i , delle cartilagini , de' ¡igi men
tí , deíie membrane , de' nervi delle vene , 
delle arterie, e de' mufeoli . Ed appreflb , 
mercé la varia tedura , e la diferente com-
bmazione d'alcune , o tu t te , quede part i , 
forman íi i piu compoíti organi; come i pol-
mon i , lo domaco, i i fegato, legambe ele 
b race i a, i'aggregato delle quali parti , od 
organi, compone ü corpo. Vedi C O R P O . 

La grande proprieta delle fibre é F eladi-
cita, o un potere di contrazione, dopo che 
la forza didrattile é rimoíTa ; dalla cogni-
zione della qual proprieta quclla del mec-
canismo anímale grandemente dipende. Ve
di E L A S T I C I T A 1 . 

Per intender c ib , s' ha ad ofTervare, che 
ogni membrana o vafo fi pub dividere in 
piccioliffime Fibre y o fila; e che quede fila 
poííbao eífere tírate ed edefe in una lúa-

K z ghez-
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glbczsa confidcrabiie, fenza romperfi; eche 
quando_ una tal forza eñerna é nmofifa , cl-
leno di nuovo fi rimettono nelle loro pro-
prie diracnfioni. Ex manifefto in oltre, che 
puerta proprieta lor fi conferva mercé eT una 
conveniente umídi ta , perché fe uno di que-
ñ¡ fili fi fecchi, immediatamente la perde; 
cosí che al!5 applicazione di una qualche for
za per diftenderlo , egü fi romperá*, come 
puré i l fuo troppo ílare ammolato in un l i -
quore, ío rende flaccido, e diQrugge tutto 
i l fuo potere di reüi tuzione, quando viene 
ñ i ra to . 

Ora qualche cenno , o qualche idea di 
fuella conñgurazione di parti , donde di-
pende quefta proprieta , foftiene i l Dottor 
Quiney, che a ver fi poífa dall'artifizio e dal
le proprieta d' una feiringa ; e in oltre la 
ragione , perché mai fia cosí difficile i l r i t ira-
re in dictro Tembolo, o Panimella quando 
i l tubo é ferraso ; e la ncccíTtta del venir vi dic-
tro i l liquore, in cui i l tubo é i m me r í o . 

Tu t to quello che a cib é neceffario , íl 
é che i ' embolo o V animeila fia cosí efatta-
mente adattato all' interior fuperfizie del 
fifone o della canna , che non lafci fram-
mezzo paffar aria alcuna, allorché ei fi tr
ia su? non importa, qu-al fia la figura del-
Ja canna, ma si perb che 1'embolo, oftan-
tufíb v i fi adatti puntualmente. Un aftuc-
cio di fckinghe o fifoni fi potria dunque 
•ongegnape e lavofare, in eui ogni canna 
ferviíTe altresi d' embolo alia fuá efteriore, 
ehe immediatamente la inchiude. 

I n quefta maniera non é diffrcile ímma-
ginarfi una continúala ferie di parcicelle , 
«osi adúnate o meííe infierne, che fi poíía-
«o move ré , e tirare 1'uneíbpraT alcre, fen
za permettere che l ' aria immediatamente 
«ntri negl'interilizi faííi mercé della lor dt-
irazione j si che , fubito che quella forza clie 
le tiro-, é r i molía, appunto per la fteffa ra-
gione che 1* embolo da una kiriega , fpingan-
» su di nuovo e fcappino ai lor primi contatti. 

Supponeíe f; gr. A B ( Tav. H'ifl. Nati 
2 3 . ) ám particelle che fi toccano Tuna 

Faltra in e/ , c C D due altre che coprono 
i laíi oppoíli de' lor contatti . E' da fupporfi 
alírcsl che su gli alíri lati elleno fieno co-
pene con altre particelle nelia fieíía manie-
fa , che da C D , cosí che i luoghi de' lor 
«ontaui íano psr tutte le blinde coperti 
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aria, o dall* infinuazione di qualunque flui
do corpo. 

Che fe A B , per una forza c flema, mag-
giore che quella della lor coefione , venga-
no tirate o dirtratte Tuna dall'alera , fin a 
G I , ed H K ( fig. 24. ) fubito che cotefta 
forza é rimoffa , correranno di nuovo ne'lor 
primi contatti in ef (fig. 23 . ) ctoé , fe non 
fono ftate tanto feparate, che le lor fuperív 
zíe trasverfali fienfi recate a coincidere coa 
C , e D ; imperocché allora Taria, o il flui
do circonambiente s1 interporrebbe , cd i tn-
pedtrebbe la loro riunione : di maniera chs 
con quefloartifizioo raeccanismo , quel tan
to dt A c di B che é ferrato da altre parti
celle che fono intorno, é appunto come L 
embolo o 1' animeila d' una feiringa , e la par-
ticella chs le cireonda é come la fuá canna. 

E percib quando A e B fono diftratte o 
tolte dai lor contatti in ef , cic> fara coa 
qualche difficolta ; e quando la forza diflra-
ente é tolía via , elleno correranno di nuo
vo ne' loro primi contatti ; appimto come 
1' embolo della feiringa , e psr la ragione 
ifteíTa. Vedi SerRINGA . 

Non fi vuol gia col piíl flretto rigore , 
che tale effer debba appuntino la contetlu-
ra di una fibra; ma fojamente non so chs 
di confimile; onde gl'interfliz? degli ordini 
interiori , fono coperti dagl' efleriori in^ si 
fatta guifa, che quando i 1 filo édiflefo , cioé 
quando le fue parti coíiituenti fono tirate o 
diüratte dar lor trasverfi contatti , n é l ' a r i a , 
né- alcun altra eflerno fluido púa cacciaríi 
fra eífe, si che impedifea ¡a loro riunione, 
da che é rimoífa una tal forza j cioé , fe la 
lor difírazioae, come s'é detto poc' anzi , 
líon é giunta fino a f¡ji coincidere le loro 
fuperfizie trasverfe i'une cali'altre : impe
rocché allora i l fluido circonambiente s' in
terporrebbe, vale a diré , che i l filo fareb-
be preflo rot to. 

Ma oltre queda paríicolare difpofizione o 
combinazione d' una mano dererminata di 
particelle r per comporre la principal foflafí-
za d' una fi'bra animale , dotata d-elle proprie-
tU fopramentovate ; non pare del tutto irra-
gionevole i l congetturare che nella loro com-
pofizione v'entri altresi, una capfulaod UIÍ' 
involtura comune, che ajuta nel ravvolgere5, 
e tcnerc affieme cotefti fafeiculi ; o aduna-
menti di particelle gi^ deferisti; non molt©. 
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diffimili dal perioao dcirofía; la conteflura 
deiia qual coperra , raíTomigliando a qaelía 
d'una rete, non pub in alcun modo impedí-
TC le diílrazioni o trasverfali, o Jongitudina-
l i delie altre parfi. 

Supponendo adunque tale la contcltura 
ffamMra , far^ neceffario confiderare, quai 
ulterior¡ requifiti abbifognino per metterle in 
qnello (lato, in cui fono, in un corpo vivo; 
per moílrare, come fono mantcnutc in un 
moto continuo ; e quai ne fie no le con fe-
guenze. 

E , Io. egíi é necefTario offervarc , che 
íu t te \tFibre in un corpo vivo fono in uno 
ñato di diftenfione; cioé fono tírate e diíle-
fe in lunghezza m:iggiore, dr quella incui 
farebbono , fe follero ícpárate dalia parte, 
e tolte fuora dat corpo; lo che é dimoílra-
bile , in una qualche folutio cominui, ovver 
nella divifione trasverfale d'un ñervo o d'ura' 
arteria; impercrocché immediate le partidi-
vife fi ritraggono quinci equindi , e lafcia-
no una grande dillanza fraloro, ed i flaidi 
eontenuti fra efle , per tal conírazione fon 
fuora fpremuti. Quefto pur fa vedere, che 
le loro naturali diftrazioni debboníi ad alcu-
nt fluiát , propulíí ne* vafi ch'elícno compon* 
gono , con una forza maggiore che i loro 
conati di reftituzione , fin a otíenere uno 
firetto contaíto di tutte le loro fuperfizie 
trasverfe ; maperb minore che quella laqua-
le é neceíTaria per diílraerle cosí , che rechin fi 
ín una coincidenza ; imperocché ailora i vafi 
fi romperebbono. 

2O, Queílo flato di diílrazione dee nccef-
fariamente lafciare de' vacuetti tra tutte le 
fuperfizie trasverfe; come tra G I , ed H K 
(nella fig. 24. ) che poííbno rapprefentarfí 
dalle diverfe ferie di particelle ( fig. 25. ) 
i quaü vacuetti continueranno tanto quanto 
dureranno Je faperfizie longitudinali delie 
parti componenti ad atteneríi cosí Tuna a!!' 
altra , che impedifcano 1' infinuazione di 
qualunque eílranea materia, comunque foí-
t i i i ff ima, fra eífe. 

Per la fieffa ragione adunque, chequan-
do 1*embolo d' una fciringa é t i rato, e i l tu
bo é chiufo , e' vi debb' cífere continuamen
te un ni fus reñituendi , od uno sforzo di 
conírazione . 

V i é puré queft' altra neceffit^ del !or 
continuare in uno fiato di difirazione ; per
ché fe fi a v d í a o firettanacnte da toteare l ' 
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una i'aífra ín tutte íe parti , non po'trebbo-
no effer rneíle , c continúate in que* moíi 
undulator; , ne'quali elíeno fono ognora , 
in un corpo v ivo , íenza cambiare figure e 
contefiure. 

3o. Effendo manifeHo, che tutte hFibre 
animali fono perfeveranti, mercé i l perpe
tuo impulfo fuceeíTivo de' fluidi, in tai mo-
t i undulator;; oltre queíta necefítí^ della lor 
difirazione, debbono altresi continuamente 
cffere umettate con qualche fluido opportu-
no ; perché ahrimenu i loro continuí at~ 
t r i t i dell'une contro 1'altre , íe logorcreb-
bono, e renderebbono parimenti difficile i l 
moverle : i l fluido ancora per quefto fine , 
debb' efíere affai tenue e fottile, perché d' al
tra guifa non fi potrcbbe infinuare in tutti 
gl ' interñizj delie F/Wf , fenza feparare le lo
ro par t í , a quel fegno , che r.cn i compatibiíc. 
con quella conteftura e con quel meccanismo? 
che qui abbiamo efpofti . 

Con quefla feorta proCacciafi un'aíTai na-
turale fpiegazione di diverfi termini , raol-
to ufati da' ferittori raeccanici : tra' quali í 
fégueníi, difiraziam , comrazione ^ vibrazio-
ne , undulazione , moto tónico , concujjione y 
rilalJazione, conugazione , ed eízjlieith de' fo-
l i d i : che tutte non fono a Uro che diverfe ma
niere «i efprimere le varíe modificazioni e 
éifpofizioni di quelle máihinulá^ donde fon 
comporte tutte hFibre. 

Tut io quefto , preíuppoflo e accordato , 
intorno alia teftura o fabbríca d' una Fibra r 
ed ai requifiti per la fuá funzione , egli é 
oraraaí da con adera re, come ella venga aá 
cffere meíí'a in moto , e per quale mecca-
nismo effo moto in appreífo continuafi. Sup-
ponete dunque la Fibta ( f ig . 25 . ) ¡n quell» 
flato di diftrazione, che di fopra mentovam-
rao; egli é certo per i l req. 2. che in tutte 
le fus partí vi é un nifus reftituendí: dove, 
percíb , qualche eflerno impulfo venga fatto 
contro d' clía da R a S , iuceeffivamsnte y 
che la fofpinga da P verfo Q , egli é cerro 
che d' incontro a 1 per efempio , il filo fark 
p'm diflratto , che in qualunque altra partea 
ed iv i perb fara un maggiore sforzo di refti-
tuzione . Sicché paila n do a van ti f impulfo 
verfo S , tutte le machinukc cofiituenti , 
I , z , 5., 4 , íucceíFíVamcnte fi moverán no 
una dopo 1'altra. 

Per render ancor queda cofa piu chíara j , 
fia rapprefeníata un» porzione di un'arteria 

áil la 
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dalla fig. 26, per effa il fangue é continua
mente propulío in una direzione parallela 
al fuo affe: e non v 'é dubbio , che fe non 
vi foffe la refiüenza de'lati dell'arteria i n E , 
F , il fangue partendo oraovendofi in A , B , 
avanzerebbe per le linee punzecchiateC, 
e percib non pub di meno di non urtare cen
tro i lati dell'arteria in E , F , ed ivi di-
ürarli maggiormente, che altrove ; per Jo 
che i loro sforzi di reflituzione faranno ivi 
grandiííimi; e percib quando Timpulfo del 
fangue le ha foilevate ad una certa mifura, 
in cui i loro sforzi di reftituzione eccedano 
Timpuifo che le elevo, o lediftraífe, le ior 
facolta contrattili le tireranno di nuovo ncl-
le medefime dimenfioni; e per coníeguenza 
il fangue fara cacciato innanzi nella feguen-
te fezione delTarteria, e si di mano in ma
no da una aU'akrai pet- iutto il corío delía 
fuá circolazione i la contrazione d' una fezio
ne dell'arteria eííendo la vera caufa dell' im-
pulfo del fangue di rincontro ad effa , e quella 
che eceita o contrae la fezione appreífo . 
Vedi C I R C O L A Z I O N E . 

F I B R A s'applica altresl nella Fifíca , a 
quelle parti o fila lunghe , fottili, dellequa-
li fono compofii altri corpLnaturali, e le 
quali impedifeono Teííer egliao friabiii, o 
^ompevoli. 

Gli alberi, le piante, ed i frutti hanno 
íc loro Fibre , o capellamenti, che fon mo-
dificazioni della loro lignea fof tan2a , pe-
netranti e terrainanti nci parenchyma, o rai-
dollo. Vedi P r A N T A , L E G N O , &c. 

Neir ufo comunc , Fióra s'applica princi
palmente alie fcarne e capillari radici dclle 
piante. Vedi R A D I C E . 

Keplero da anco delle F¿¿re alie ñelle; e 
fpiega diverfi deMoromoti per mtzzo della fi-
íuazione delle loroF/¿r<r. 

F I B R A auris . Vedi I* Articolo O R E C -
C H I A . 

F I B R I L L A . 1 ^ , una piccioía Fibra^ o un 
capitiamento. Vedi F I B R A . 

*" La parola eun diminutivo di fibra - Ogni 
fibra e ditifibite in un numero di fila mi-
mri, chiamatc F I B R I L L E .. 

F I B U L A , nclT Anatomía, uno degli oíTi 
della gamba, chiamato anche Ffrowe, Sura * 
e Focik minus . — Vedi Tav. Anat. (Ofteol.) 
fig., 3. n. 24 24. fig. 7. n. 27. 27. Vedi an
co gü Anicoli Osso , G A M B A , Foci-

L E , &c. 
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La Fibula é Teíleriore ed il piu fottile dei 

due offi della gamba ; c puré , nonoftante 
l'eíf&r egli piu efpoíto, e molto piu debole 
che l'oíTo piíi interno, o la tibia, non cosí 
fpeífo fi rompe, per eífere piü pieghevole, 
e fleíTibilc; e la tibia al contrario fi rompe 
fpeífo, lafciando intera la. Fibula. 

La Fibula é unita o articolata con la ti
bia, ad ambedue i corpi , per una fpezie 
di firetta arthrodia. EU'é divifa in tre par
ti : la fuperiore , che é una tefla rotonda, 
terminante un poco al di fotto del ginoc-
chio, e riceventc una protuberanza latera!e 
della tibia in un piccolo feno , permezzodt 
cui faffi l'articolazione di quefla parte. La 
di mezzo , ch'é aííai fcarna, lunga e trian-
golare, come la tibia, ma un poco piu ir-
regolare. La inferiore, ch'é ricevuta in un 
feno della tibia , e poi sbuca fuora e fporge 
in un grande proceífo, chiamato W Malleolus 
internus: ell' é un po' cavata nel didentro, 
per dar liberta all'aftragalo di moverfi i ed 
un poco conveffa nella parte di fuori, ac-
ciocché abbia piu di forza , per ritenere T 
afiragalo * 

La tibia e la Fibula folamente fi toccano 
nelle due efiremua, come il radius e Tui
na : lo fpazio frammezzo é riempiuto con 
un forte membranofo ligamento , che le tiene 
unite aíficme , e íortifica Tarticolazione . Ve
di T I B I A . 

F Í B U L A , nella Cirugía, un ifirumento il 
qua'e era in ufo appreíío gli antichi , per 
chiudere le piache o ferite apene. — C e l 
io parla della F í b u l a , come da adoprarfi , 
allorcht la ferita era cosí patente e lar
ga i che non fácilmente ammeíteva la cu-
citura . 

Gü Autori fonoalquanto imbarazzati, per 
determinare la forma delle antiche F/¿Í;/É,<, 
Guido dice , ch' erano circoli di ferro, o 
femicircoli , ripiegati per ambi i verfi^, gli 
unetni de' quaü eífendo attaccati di qua e 
di la della piaga , fi corrifpondevano pun
tualmente l'un all' attro : ma perb cheque-
fio arebbe recato un dolore intollerabile al 
paziente , la deferizione di Guido é general
mente rigettata. —Fallopio, Santorio , ed 
altri vogliano che la Fibula non fia ñata 
realmente altro che un chiudimento e una 
cucitura della ferita con ago e filo , come ufafi 
oggidt. Vedi SUTURA . 

F I B U L i E U S , ncll'Anatomía, unm^feo-
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lo della gamba , chiacnato anco Peronms pú-
mus. Vedi PERONJEUS . 

F I C C A N T E , Tigws, (ncl Francefe j ^ -
chant} termine ufato nella fortificazione : 
cosí un flancojí^^. od linea di di-
fefa jiccamc, é un Juogo, donde i tiri che 
fifanno, non folamente radonola íacc¡a op-
pofta che fi ha dadiíendere, ma ancora vi 
entraño . Vedi ANGOLO J L I N E A , e Di^ 

F E F I C O * , Ftcuí, un frutto molie, doLe, 
delixioío, che é prodotto da un albero ddl1 
ifteífo neme. 

* La parola eformata dal Latino Vicus ; e 
quefta dal Greco <pvco , lo producá ; k ca-
gione che l'albero del Fice porta de'frut-
ti affai , e fuole dame due volte aW 
armo. 

V i fono &t Ftchi &\ diverfe fpezie, prin
cipalmente denominan dai lor colon ; blan
co, vioietto, ñero, pavonazzo , verde , e 
rofllgno . I bianchi fono ftimati imigliotii i 
neri, evioletti, i peggiori . 

Raccolgonfi in Autunno , e mettonfi fo-
pra un raftrello, o graticcio, a feccarfi al 
Solé. 

I Fichi contengono mol ta fiemma, un po
co di volatile, di íale álcali, ed una moderata 
quantita d' olio. 

Sonó aííai nutritivi , e ammollifcono le 
afprezze del peíto &c. quindi fi ufano nel
la medicina , per fare gargarismi contro i 
maü della gola e della bocea. S' applicano 
puré efterhamente , per ammollire, digeriré, 
e promoveré la maturazione. 

I Fichi fi feccano, o nel forno, o al So
lé . ILatini chiamano \ Fichi fecchi Carica: ^ 
o Ficus pajfte. In queílo ñato noi li ufiamo 
e per cibo, e per medicamento; eíTcndopiü 
fani e piu facili alia digeftione, per eíferfi cosí 
dífgombran da raolte delle lor acquee e vifeofe 
parti. 

I Fichi migliori nafeono in Italia, nella 
Spagna, in Provenía &c. Le Ifole dell'Ar-
cipelago áanno Fichi in gran copia; ma fo
no di gran lunga inferiori di bonta a quei 
¿'Europa. I Greci in quell'Ifole li coltiva-

con una cura ílupenda ; eíTendo eglino un 
principal cibo , ed una parte confiderabile del-
,e ricchezze del paefe . 

Hanno due fpezie d'alberi di Fice ; la pri-
1132 che chiamano ornar * oFieo fehuico ; la 
leconda, il Ficodomcjlico. 
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II falvatico, chiamato dai Latini Caprifi-

cus •> ú\ fucctffi^aníeft'ft tre forte di frutti, 
chismare , Fornites , Cratirites , ed Ora/ / 
muña del • quali é in uí > per cibo; ma tut-
te afi ; ütaméttte neceHarie per maturarc i 
frut' leí!'atíieró del íVco dome ftico. L 'ar
te coltivare haturar^ queífi Fichi, é 
r e particólafí , dagü antichí chiamata 
Capnpcaz.ionc, fpeffó da lor meníovata con 
am « : i¿2ionc. Alciitíi de 'Naturali í i i modér-
ni 1'hanno avuta in como d'una chimera; 
ma M . Tournetcrt el ha refi ficuri del con
t rar io , e ce i 'ha deícritta , come teftimonio 
di v ida . Vedila lotto 1'Articolo C A P R I F I -
C A Z I O N E . 

La generazione del Fico é alquanto ano-
mala ; le partí lulíervienti a quell' ufizio nell' 
altee piante , cioé i l f io re , qui non appajoño, 
Ma 1' anatomía del frutto ci ajuta ad ufeire 
dalla difficolta. 

M . de la Hire 11 giovane , nelle Mem. 
delT Accad. Francefe, moíira che il Fico é 
un fiore , cgualmente che un frutto . Ta-
gliandolo, ei difcuópre tutto quei ch' é cf-
íenziale ad un fiore, cioé jiamina ^ ápices y 
C fariña Jcecundans . 

Ptr dar cib a divederc, T autor ingegno-
fo divide la lungheiza del Fico in tre parti 
o fpa?), A , U , X , ( Tav. Tjtór. Nat. fi-g. 16.) 
La ¡.-rima deilequah A , eífendo la vicina al 
pedículo , o piccmolo, e la piü grande, contie
ne le femenze del Fico. Queile femenie fono 
piccoli auni , rappicíentati da A (fíg. 17 . ) 
dentro 1 quali fono de' norscioli . Ogni aesna 
é la meta circondato da un parenchyma B , 
foíknuío da un cálice, porto ful parenchyma . 
Quefío cálice é filíato ad un lungo pedículo, 
che creíce nelP interna buccia del Fico, co
me fi rapprefenta nella figura . La divifione 
o parte X dóFico (fig. 16.) é piena di pic-
cole íoglie, come quelle rapprefentate nella 
figura 18. che fono attaccate per le loro baíi 
alia buccia o pelle del Fico. In quefta di
vifione vi é un buco, B , ( fig. 16 . ) chiama
to Vumbdicus, il cui orlo eíleriore , o fupe-
nore é guernito di piccole foglie, che chiu-
dono Papertura. Finalmente, lo fpazio V ¿ 
picno di piccoli corpi bianchicci, rapprefen-
tati ( fig. 19. che provengono dagrinterni 
paricti del Fico, permezzo d'un grande pedí
culo A , alia cui eftremita vi é un cálice B C ; 
dalle di cui divifioni nafeono tre altri corpi 
D , E , F . Quefiicorpi terminan© in picciole 

emir-
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cminenze ín E , F , &c. che fono capfulc« 
le quali inchiudono un infinito numero di 
piccoli grani o femi, fácilmente percettibi-
li col rnicrofcopio e tutti fimili , e d'una 
mole, perfectamente fimili alie farine che 
Han negli apici o nclle capfule dcgli altri 
fiori . Donde fegue che i corpi contenuti 
KSIIO fpazio V , ( fig. 1(5. ) dd Fico , fono 
veri fiori di Tico j abbenché diverfi Natu-
ralifli abbiano prefi quelli che fon nelledi-
vifioni A e X , per fiori, che di fiore non 
hanno le condizioni cíTcnziali. 

FICUS , una fpezie di eferefeenza car-
nofa, che crefee talvolta s« l'occhio, o su 
le cigiia, e ful mentó ; ma piu ordinaria
mente su 1' ano , o neü' eÜrcmita delle 
dita. 

Eli ' é anco chiamata Í^CO/ÍJ, Ficat'to, Ft-
cofuí tumor ^ e Marifca. 

FIDE-JUSSOR , nella Legge civile , é 
un picggio, od un rnallevadore ; uno che 
íi obbliga nello fteífo contratto infiem con 
un principale , per maggior ficurezza del 
creditore, o dcllo fiipulante. 

F I D E I C O M M I S S O , Fidel commtffum , 
nella Legge Romana , 1' inftituzione di un 
erede, o il lafeito d'un legato ad una per-
fon a , con quefla condizione, ch' egli ceda 
1' eredita od il legato ad un' altra perfona, 
per cui 1'ifteíTo originalmente é deflinato; 
ovvero é un retaggio lafciato in depofito 
apprcífo d'uno, per Tufo d1 un altro. 

Fidei-commijja erano in molto ufo fra i 
Romani, Nella Legge Francefe la cofa é di-
ventata odiofa ; come d'ordinario non cfien-
do altro che un efpediente, a favor di per-
fone alie quali le leggi proibifeono che fia 
data cofa alcuna. Per queíV effetto qualche 
amico fedele fi fceglie , per farlo erede le-
gittimo, fotto una tacita convenzione, di 
confegnare Teredit^ alia perfona incapacita-
ta dalla Legge . Ma ne' tempi piíi recenti 
1' efpediente medefirno é venuto in ufo, inri-
guardo alie perfone capaci d'ereditarc ; alie 
quali il teüatore per ragioni partieoíari non 
penfa di lafeiare i'eredita direttamente. 

EíTendo accaduto piu volte, che i Fidei-
comtniffarj non rimettevano fedelmente qutl-
lo ch'era fiato ad effi confidato , Augufto 
prefe deile opportune mifure per obbligar-
veli: a tal fine fu crcato un Pretore , il 
cui ufizio era riíiretto alia fola materia de' 
Fiddcmmiffi . Injl lib. I I . tit. 23, 

F I E 
Perocché un tefiamento era nalio fenza 

l'ifiituzione d'un erede, e frequentemente 
fuccedeva , che il Fidei commijjario non vo-
leva accettare la commeñione , per lo che 
il tefiamento cadeva a térra; per impegoa-
re qualcuno ad accettarla per la confidera-
zionc del vantaggio, il Senatus confulto Pe-
gafiano decreto, che il Fidei-commi[farioíoí' 
fe in liberta di ritenerc un quarío del F / -
dei commtffum. 

F I D I C I N A L E S , ncll' Anatomía , un no-
me dato a diverfi mufeoli delle dita, chia-
mati anche lumbricales*. Vedi L U M B R I C A -
L E S mams. 

F I E F , 1' ifieflb che Feudo , o Fee. Vedi 
F E U D O . 

F I E L E , un fugo o umore giallo , ama
ro, chiamato anco Bile , che fi fepara dal 
fangue , neile glandule del fegato, e fi de-
pofita in un peculiare ricettacolo, chiama
to la vefica fellea. Vedi F E G A T O , e Vefi-
ca del F Í E L E , o fellea ^ qul appreífo. 

La bile contenuta nella vefica fellea , 
propriamente chiamata / f / f , é alquantodi-
verfa dalla bile depofitata nel porus bila-
rius; eífendo d'un giallo piu vivo, di mag
gior confillenza , e piu amara ed acrimo-
niofa. Delrefio, la maniera della fecrezio-
ne , le qualita, e gli ufi &c. dei due fu-
ghi, fono gli fieíüi vedeli perb fotto l'Ar-
ticolo B I L E . 

II fiele di diverfi animal!, trovafi efifere 
di varj ufi: quello di porco dicefi che fac-
cia crefeere i capelli, deterge e fana le ul
cere delle orecchie : quello d'sgnello é corn-
mendato per 1'epilepfia : quello del lucio , 
per le febbri interraittenti: quello dei car
pió , depura e fortifica la vifia : quello del 
capretto , mifio col blanco d'ovo, con pane, 
ed oglio laurino, ed applicato in forma di 
empiaftro full' ombelico , é un rimedio ap-
provato per la febbre periódica quotidiana : 
quello d'un gallo, e d'un toro , fi íliman 
buoni nelle malattie degli occhi, e per levar 
via le lentigini, ed altri deturpamenti del
la pellc; V . L E N T I G I N E : quello d'un caprio, 
o d'un leppre, deterge e leva via le nuvo-
le, le macchie, e le cataratte degli occhi: 
quello del porco cinghiale efiernamente ap
plicato, é refolutivo , e buono ne' tumori 
fcrofulofi: quel delle pecore, ed ¡1 fiele del
la pernice , fervono a detergeré e mondare 
F ulcere degli occhi. Rogcr aggiunge, che í 

Mao-
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Maomettani della Paleftina non ufano altro ri-
medio centro i veleni, cheíette odotto góc
ele del ficle d'un orfo . 

Vefíca del F Í E L E , o ve/ica fellea , veficula y 
o folliculuí fcllis , é un ricfttacolo membra-
nofo , che fomiglia nelh figura a un pero; 
íkuato nell'inferior margine del fegato , su 
la parte concava ; della groffezza in circa 
d' un ovo di galJina . •— Vedi Tav. Anat. 
iSpUmh.) fig.J. í i t ^ fíg^.lit.^. (Angeiol.) 
•fíg.i.n.54. Vedi pur F Í E L E . • 

"La v e f i c a f d l c a ña attaccata al fegato , 
e per l i fuoi vafi í ch' ella riceve da efíb ; 
e per le fue membrane, Fefterna delle quali 
é comune con quella del fegato . La parte 
inferiore , che pende fuori dal fegato , po-
fa ful piloro dello flomaco , cui tinge di 
giallo col fíele che trafuda per le fue mem
brane . 

Le fue membrane contanfi cinque : una 
eíleripre , o comune , dal peritoneo ; una 
interiore , dalla capíula della porta , e del 
3orus bilanus ; e tre propne : la prima e 
vafeulofa , e coníla di bianche fibre , in-
fratteííute di vafi ; la íeconda mufcolare , e 
confta di una doppia ferie di fibre carnofe, 
le une longitudinali , 1' altre angolari , la 
terza , o interior túnica , glandulofa , che 
conña d' un gran numero di ghiandole, co
me la cruña villofa dello ílomaco , che fe-
para un muco , i l qual fodera i l di dentro 
della vefica fcllea, e la difende dall' acrimo
nia della bile. 

La veíica é comunemente divifa in due 
parti , i l fundus , ed i l collum : all ' orifizio 
del quale é pollo un anello o cerchio di fi
bre mufcolari , che fervono di sfintere, per 
coñringere i'orifizio della fellea , ed impe
diré i l troppo copiofo difearico della bile . 
Vedi C Y S T I C O , H E P Á T I C O , &c . 

V i fono alcuni animali fenza vefica fel
lea y come i cervi , i cavalli , gli afíni , i 
m u l i , i camelli j e tra i pefci i l vitello ma
rino e i l dolfino. I I fiele di quefti animali é 
inchiufo in alcuni du t t i , che terminano ne-
gl' inteítini. 

F I E N O Greco , V JE N UM_ Gnccum , d 
una planta medicínale cosí chiamata , per
ché anticamente recavafi dalla Grecia , e 
che ora fi coltiva in diverfe parti dell 'Eu
ropa . 

I I fuo gambo é circa un piede alto ; le 
fue foglie pkcole, e diípotfe un poco come 

Tomo IV. 
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quellc del trifogllo . Da un piccolo fiore bian* 
co, da cui fpunta odiriva un gufcio od una 
filiqua lunga , aguzza , non molto diíTimile dai 
corno d' un toro nella fuá forma . 

La femenza é inchiufa in quefto gufcio , 
che porta i l nome della planta fteíTa, é mi
nore che i l grano di fenape , aííai duro c 
folldo d'una forma triangolare, e di un odor 
forte , ingrato 5 quand' é nuovo , é di un co
lor giallo d' oro , ma quando confervaíi per 
qualche tempo, roífigno, o bruno. 

La fariña o i l fiore di quefil femi é ílimata 
buona per maturare e digeriré ; e come ta
le , fi ufa nei cataplasmi, indlrizzati a que-
íle intenzioni ; come anco ne' crlftei , nelle 
decozioni emolllenti, &c, Egli da una mu-
cllagine , che fi adopera nell'infiammazione 
degli occhi, ed in altri cafi. 

F I E R A * , un luogo pubblico , dove i 
mercanti, manifattorl, ed altre perfone che 
trafficano , concorrono da diverfe par t i , in un 
qualche giorno determinato dell'anno , per 
comperare e venderé merci e derrate , e parte-
cipare de'divertimenti che fogllonoaccompa-
gnare quefte adunanze oconcorfi. 

* La parola Fiera , in Fr anee fe foire , ih 
Inglefe fair , diriva dal Latino forum, 
mercato . Altri la dirivano dal Latim 
feria: , a cagion che le fiere anticamente 
fi tenevano femprc ne luoghi , d.ove cele-
¿ravanfi le fefie delle dedicazioni delle 
Chiefe , chiamatc ferias. VediV-EKiR .— 
J Romani le chiamavano nundina?. Eri
ca Puteano ha un trattatello fopra le Fie-
re d¿ Romani , De Nundinis Romano» 
rum , ctt egli chiama Nova Faflorum 

, Fácula . 
Le Tiere fono o libere, o caricate di daz]^ 

e d' impofizioni . — I privilegj delle Ficrt 
libere confíñono principalmente , i0. Che 
tu t t i i trafficanti, &c . fía nativi , fia fora-
ftleri, hanno 11 permeífo di entrare nel Re-
gno , e fono fotto la real falvaguardia e pro-
tezlone nel venire e ritornare , eglino ed i 
loro agenti, coi loro effetti, & c . 

2 ° . Che le dette perfone , e i loro effetti 
fono efenti da tut t i i^dazj, gabelle, impofi
zioni , e fervitíi. 

3o. Che i mercanti nelP andata allaF/e-
e nel ritorno , non poífono efíere fer-

loro beni fequefirati &c. — H 
ha diritto , con le fue Let-
di ílabilir Fiere , fia libere , 

L fia 

ra 
matl , né 
folo Sovrano 
tere patenti , 
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fia íbggette a dazj , ed alie altre ordinarie 
Jeggi e pene. 

Di ve ríe fiere fi tengono ncll' apería cam-
pagna , ovvero in certe pianure, e villag-
g.i , fotío tende , capanne e barrache eret-
te per tal fine : come la fiera di Sturbrid-
gc, &c. 

Altre in luoghi murati appofia , ccon r i -
cinto, e forraati in ftrade , e vicoli regola-
r i , per la data occaíione d' effa fiera : co
me la fiera di S. Lorenzo a Parigi . Final
mente altre íi tengono nelle piazze , nelle 
ñ r ade , e ne' luoghi aperti delle Citta, ; co
me la fiera di S. Bartolomeo, la. fiera di Bri-
í lol , Vd. fiera di S. Germano , &c . 

he. fiere, particolarraente \Q franche , fan-
no un articolo confiderabile nel Commercio 
al Europa , in ifpezialita nel commercio del
le parti mediterranee , come della Germa-
n i a , & c . dove ilcontinuo affluflb opalTaggio 
di vafcelli é impraticabile. 

Le jure piü celebri dell' Europa fono : 
i c . quelle á'i Francfort, tenute duevolte Pan
no , nel ¡a Primavera e nel I ' Autunno : la 
prima comincia la Domenica avanti quella 
delle Palme , e i'altra nella Domenica avan
t i i l di 8. di Settembre . Ciafcuna dura 14 
giorn i , o dueSettimane , la prima delle qua-
l i é chiamata la Settimana d' accettazione, 
c la feconda la Settimana di pagamento . 
Elleno fon famofe per lavendita di tutte le 
ípezie di mercanzie, ma particolarmente di 
una immenfa quantita di libri curioíi , non 
reperibili altrove , e di donde i Libraj per 
tutta l'Europa íono foliti provederíi. Avan
t i ciafcuna fiera íi ftampa un catalogo di 
tut t i i l ibri che iv i íaranno da ^enderíi , e 
íi difperde , per chiamar compraiori ; ben-
ehé gli eruditi fi lamentino di certi abufi 
íconvenevoli, su quefto capo ; come di met-
tere ful Catalogo t i to l i fittizj, nomi di L i 
bri puramente immaginarj, &c , oltre gran-
di errori nei nomi degli Autori , e ne't i toli 
dle'libri v e r i . — 20. Le fiere di Lipfta che 
fi tengono tre volte 1' anno , 1' una delle 
quali comincia al primo di Gennajo ; un' 
altra tre Settimane dopo Pafqua; e la terza 
dopo S. Michele . Durano 12 giorni per una , 
c fono almeno tanto confiderabili , quanto 
quelle di Francfort. 30. Le fiere di Novi , 
picciola Citta ne lMi iane íe , fotto i l dominio 
della Repubblica di Genova . Ve ne ha quat-
tro air anno, cominciando la prima ai 2 di 
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Febbrajo, la feconda ai 2 di Maggio, la ter
za ai 4 di Agoflo l e la quarta ai 2 di Set
tembre . Benché le merci e le derrate che 
iv i íi vendono , fieno molto confiderabili ; 
puré cib che principalmente contribuifee a 
renderle cosí famofe , é i l grande concorfo 
de' piu ricchi mercanti e negozianti de' re-
gni vicini per tranfigere affari o negozj, e 
per faldar cont i . 4 ° . Le fiere di Riga, due 
aU' anno ; una in Maggio e 1' altra in Set
tembre . Sonó aílai frequentate da' vafcel
l i Ingleíi , Ollandeíi, e Franceíi , come an
co ve ne concorrono da tutte le parti del 
Báltico . I I miglior tempo per la vendita 
degli effetti in Riga , é durante le fiere . 
Dopo che fu fabbricata la famofa Citta di 
Petersburgo , queíle fiere hanno fofferta qual-
che diminuzione . '$0. fiera d'Archaugel, du
rante la quale fi nianeggia e compie tutto 
i l traffico che i Forafüeri hanno con quella 
Citta . Dura un mefe , o fei fettimane ai 
p i u , cominciando dalla meta d'Agoílo . I 
mercanti Mofcoviíi i v i intervengono da tutte 
le parti di quel vallo Impero ; ed i vafcelli 
degl' Ingleíi , de' Danefi , degli Ollandeíi , 
de 'Franceí i , de 'Svezzeí i , ed a l t r i , nel porto 
della detta Citta in tale occaíione, ordina
riamente faran trecento . Ma quefla non é 
fiera libera, come fono le altre : I dazj di 
ufeita, e di entrata fono rigorofamente pa
gad , e in una mifura alta , anzi che nb . 
6 ° . La fiera di San Germano, uno de'fubur-
bj di Parigi, che comincia a'tre di Febbra
j o , e dura fin a Pafqua, benché fiafolamen-
te libera per l i primi 15 g iorni . 70. Le fie
re di Lione, che Monf. du Chefne , nella fuá 
Antichita delle Citta &c . fondato fopra un 
paíTo di Strabone, va congetturando che fie-
no ñate ftabilite fin dal tempo de'Romani ; 
benché fia certo, che le fiere ¡ ful piede in 
cui fono di prefentej hanno una data aíTai 
piu tarda. Ve ne^ fono tre all 'anno, duran
do ciafeuno 20 g iorni , e franche per tutto 
i l tempo. Cominciano a Pafqua i l Lunedi j 
a'2Ó di Luglio , ed i l primo di Decembre. 
8o. La fiera di Guibray, fuburbio della Ci t 
ta di Falaife , nella baffa Normandia . D i -
ceíi , che fia ftata fondata dal noftro Gugliel-
mo.i l Conquiftatore , in coníiderazione dell' 
eííer egli nato a Falaife . Comincia ai 16 di 
Agoilo , e dura quindici giorni libera per 
patente, e pih a lungo per coftume. 90.La 
fiera di Beaucaire , tenuta parte in una Ci t 

ta 
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t\ di quefto nome nella Linguadoca , e pnr-
te nella campagna, lotto tcnde &c. Comin-
cia ai 22. di LugHo, e dura folamente per 
tre giorni ; puré é la piü grande e la pm 
celebre di tutte le Ftere m quella parte di 
Europa, si per ü concorfo de Foraíhen da 
tutte le parti del mondo , come perlo traf-
fico d'ognifpexie dj effetti : ü dinaro girato 
inquei tre giorni afcendendo alie volte apm 
di fei millioni di l i re. 

Le Fiere di Porto-bello , di Vera Crux , e 
deü'Havana fono le piu coníiderabili di tut
te quelle dell'America. Le due prime dura-
no finché la Aorta, ed i Galleoni continua-
no aítare in quelle part i ; e l'ultima é aperta 
fubito che laFlotta o i Galleoni v i arrivano 
al loro ritorno per laSpagna: queño effendo 
i l luogo , dove le due Floíte fi unifeono. Vedi 
F L O T T A ? e G A L E O N I . 

F I E R Í Facies , un mandato giudixiale , 
che milita in tutt i i terapi dentro 1' anno 
cd i l giorno per colui che ha ricuperato in 
un' azione di debito e danni j egli é indi r i i -
zato al Sheriffb, e gli comanda che levi o 
fi paghi del debito e de' danni íepra colui , 
contro i l quale s' é avuta la ricupera . 

F IGL1UOLA . Vedi l 'Articolo F I G L I -
U O L O . 

I Figli e le Figlk del Re d' Inghilterra fo
no chiamati the fons and Daughters of En-
gUrtd , i Figli , e le Figlk d' Inghilterra ; 
perché tutti i fudditi di quefto Regno hanno 
un intereííe ípeziale in eífi . Vedi P R I N C I P I 
dd Sangue. 

F I G L I U O L O , un termine relativo , appli-
cato ad una prole mafchile, confiderato nel
la relazione ch' egli ha co' fuoi genitori , 
Vedi P A D R E . 

I Figliuoli del Re d' Inghilterra , fono 
chiamati figli , e figlie d Inghilterra . Ve
di R E . 

I I primo figliuolo nafee Duca di CornWal, 
e creafi Principe di Galles. Vedi P R I N C I P E . 
Gli altri figliuoli fono chiamati cadetti. Ve
di C A D E T T O . 

I figliuoli del Re di Francia erano antica-
mente chiamati fils, & filies de France ; ed 
i Nipoti j petits fils, e petites filies de Flran' 
ce . Al prefente, le figliuole fono chiamate 
Mesdafmes, e le Nipoti , Mesdemoifelles de 
France, 

FÍGLIUGLO Naturale. Vedi B A S T A R D O . 
F J G L I U O L O Adottivo. Vedi A D O T T I V O . 

FíGLiuoLO di Dio, é un termine ufata 
in varj fenfi nella Sacra Scrittura , come : 
i 0 . Per i l Verbo, o per la fecondaPerfona 
della SantiíTima Tr in i t a ; ch 'é cosí chiama-
ta , per rifpetto alia maniera della fuá gene-
razione , eílendo generata dal Padre . Vedi 
G E N E R A Z I O N E &c . 

Gli OrtodoíTi credono ch' egli fia coeter-
n o , e coequale al Padre; edeflere flato con 
luí T eterno principio e fonte dello Spirita 
Santo. Vedi T R I N I T A ' , &c . 

L ' appellazione figliuolo, é a lui applieata 
c prima , e dopo la fuá Incarnazione . —« 
Cosí diciamo , il figliuolo di Dio creb i l mon
do ; i l figliuolo di Dio fu incarnato, e viííc 
33 anni su la té r ra , &c . 

2o. Diverfe creature fono chiamate F I 
G L I U O L I di Dio - non perché fieno tali per 
natura e generazione , raa per diverfe altre 
ragioni. -~- Cosí gli Angeli fono chiamati 
figliuoli di Dio da Job , a cagion della loro 
creazioneadozione &c . Ed i grandi e po-
tenti uomini fono chiamati figliuoli di Dio, 
ne1 Salmi; come fuoi luogotenenti, ovveroj 
perché fono depoíitarj della fuá autorita . 
Gl i uomini buoni, e particolarmente gli elet-
t i , fono pur chiamati figliuoli di Dio , i n 
var; luoghi de'Sacri Scri t t i . 

F I G L I U O L O delPuomo, é frequentemente 
in ufo nella Scrittura , per fígnificare uoma; 
come efprimente non folo la natura deh' uo-
mo , ma la fuá fragilita . 

L'efpreffione é molto ufuale tra gl iEbrei 
ed i Caldei : Daniele , Ezechiele , e Gesít 
Crifto , fono particolarmente cosí chiamati ; 
i l primo una volta , e gli altri due fpeífiffimo. 

Qualche volta la frafe figliuolo deW nomo , 
fi adopera per dinotare imalvagj edireprobi; 
onde contradiftinguonu da'buoni e dagli elet-
t i , che chiamaníi figliuoli di Dio. 

F I G U R A , nella Fifica, dinota la fuper-
fizie^ o gli eiíremi che terminano uncorpo. 
Vedi S U P E R F I Z I E . 

T u t t i i corpi hanno qualche figura y don
de , la figurabilita é generalmente noverata 
tra le proprieta effenziali del corpo, o della 
materia. Vedi M A T E R I A . U n corpo fenza 
Figura , farebbe un corpo infinito . Vedi 
C O R P O , e I N F I N I T O . 

I Filofofi corpufeulari rendono ragione di 
ogni cofa dalle figure , dalle maíTe , e dai 
moti degli atorni , e de' primarj corpuf«oli 
de'corpi. Vedi C O R P Ü S C U L A R E . 
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La terza é d' una figura sferica , o plut-

iofto sferoidale . Vedi T E R R A . Saturno qual-
che volta appare d'una figura elliptica, od 
oblonga . Vedi S A T U R N O . 

Quanto alie figure de' corpi , coníiderate 
come oggetti della v i ñ a . VediVis iONE. 

L'Autore di una Collezione di Diflerta-
xioni , ftampata in Parigi nel 1715. moftra 
nelía prima Diflertaiionc fopra le Medaglie 
ILbree, pag. 66. che agli Ebrei era permef-
fo di fare qualunque fpezie á\ figure ̂  od im-
magini d' alberi, di piante, di f io r i , di edi-
íizj ; eccetto che quelle d' animali, del So
lé , della Lmia , e deile Stelle . Vedi I M -
& I A G I N E . 

Gli Scolaílici difputano , fe la qualita di 
figura íia o na , la ñefTa che quclla di For
ma \. e pofto che differifcano , che cofa fia 
che ne coftituifce ladifferenza l Boezio vuo-
ie , che la figura folamente fi predichi de' 
corpi inanimati , e la forma degli animati» 
A l t r i eíkndono la figura a tutte ie cofe na
tural! , e la forma a tutíe le artifiziaii : 
Donde i l verfo 

Formam viventis > pltli die ejje Figu
ra m . 

A l t r i applieano / ^ « w indifferentemente a 
tutte le fpezie di corpi , ma non in tutte le 
relazioni. Se fol la mera circonferenza , o 
circonfcrizione coníiderifi, la chiamano figu
ra j ma fe la circonferenza confiderifi come 
dotaba dí colore , allor la chiaraan forma > 
Vedi F O R M A . 

F 1 G U_R A , applica puré alíe rappre-
fentazioni o imma^iiii dellc cofe ia ftara-
pa, & c . 

I I tal libro é flampato con figure . Le fi~ 
•gm? o gli fchemi ne' fcritti materaatici e 
fifici, deon farfi. piegare fuori del l ibro . 

Alcuni Lettori amano di avere le figure ̂  
•fpeziaíraente le matematiche , in legno , per 
cómodo d'' averie immediatamente anneífe 
alia materia a cui íi rapportano A l t r i ñ 
iconíenrano d'aver la pena di continuare via 
via colla íettura > ericorrere ad un'altra par
l e del libro , per aver la figura piíi netta cd 
accurata i n rame. 
. F I G U R A , nellaGeometría., dinota una fu-
perfizie inchiufa , o circofcritta con una a 
piu linee „ Vedi S U P E R F I Z I E . 

Ta l i fono i triangoli , i quadrati , i ppli-
goni , i circoíi, relliífi., &c . V e d i T a i A N -
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Volfio definifce la figura un continuum 

terminato da un perimetro. Nel qual fenfo 
figura é applicabile si alie íuperfiiie come ai 
folidi. Í—> Nel primo cafo i l perímetro con-
fifte in linee ; nel fecondo in fuperfizie . 
Vedi PERÍMETRO . 

Le figure, fono o rettilinee, o curvilinee « 
o mifte, fecondo che i l perimetro confia di 
linee rette, di linee curve, o d'entrambe , 
Vedi C U R V A . 

Le partí fuperfiziali d'una fono chia-
mate i fuoi latí ; i l lato piu baíío , la fuá 
bafe; e Pangólo oppofto alia bale, i l vérti
ce . Vedi BASE , V É R T I C E & C . 

L'altezza d'ena figura y é la diftanza del 
vértice dalla bale . Vedi A L T I T U D I N E . ' 

F I G U R A equilátera é quella i cui lati fono 
eguali. Vedi E Q . U I L A T E R O . 

F I G U R A circonfcritta , ed infcñtta . Vedi 
C I R C O N S C R I T T O &C» 

F I G U R E fimili. Ved iS iMiLi Figure, 
Tutte le figure fimili , si regolari, come 

irregolari, fono in ragione duplicata dei lati 
omologhi. 

F I G U R A regolare é quella , che é equilátera 
ed equiangola : irregolare, quella che non é 
Pun e l 'a l t ro. Vedi R E C O L A R E & C . 

F I G U R A , nelle Coniche , dinota ilrettan-
golo , fatto fotto i l latus r e ñ u m , e transverfum 
neir Iperbcla , e nelP elliífe * 

F I G U R A del diámetro .. ~ I l Rettangolo 
fotto un qualche diámetro , ed i l fuo pro-
prio parámet ro , é neirElli íTe, e ndl ' Iper-
bola chiamata la figura di qucl diámetro , 
Vedi D I A M E T S I O » 

F I G U R A , nel dipingere e difegnare , dino
ta le linee ed i colon, che formano la rap-
prefentazione^d'un uomo , o d'ahro an ímale , 
Vedi D I S C O R S O i 

V i fono piu di cent o Figure nel tal qua-
dro j la tal Figura zoppica , od ¿ mozza 5, 
&c., 

Ma ü termine Figura m un modo pia 
immedkto e peculiare s' intende de' perfo-
naggi umani ; cosí una pittura dicefi eíTes 
piena di Figure 9 quando vi fono aííai rap-
prefentazioni d' uomini e un paefaggio é 
fenza Figure , quando non v i é fe non al
beri , piante, montagne ? &c. Vedi C O L O 
R E , e P I T T U R A » 

F I G U R E , nell'Architettura e fcoltura, di^ 
notano rapprcfentazioni di cofe fat.te inmaf* 
ígrie folide i come ftatue % &.C.. 

Efe-
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di marmo j Diciamo , figure di bronzo , 

di ñucco , di seíTo , &c. . 
Ma in querto fenfo altresl, i l termine é 

pih comunemente applicato alie rapprefenta-
zioni umane , che ad ültre cofe . Cosí d i 
ciamo una figura equeftre , per un uomo a 
cavallo. VediSxATUA. — Daviler oííerva , 
che le rapprefentate fedenti , come i Papi, 
&c o a ginocchio, come su i monumenti 
&c! o diftefe, come fiumi &c . piu propria-
mente fi chiamano figure, che ñatue . _ 

F I G U R A , nell'Araldica , un pezzo in uno 
feudo, rappreíentante, o fomigliante faccia 
umana; come un Solé, un Angelo, un ven
t o , S c c . 

F I G U R E , fra i Maeflri di feherma , fono 
le diverfe guardíe , pofiture , o difpoíizioni 
del corpo, del braccio, o della fpada . 

F I G U R A di un Eclíjfe nell' Aftronomia , di
nota una rapprefentazione su la carta della 
femita od órbita del Solé e della Luna , fin
ché dura i ' ecliíTe ; iníiem col numero dei di-
git i ecliflTati, ed i l principio , i l mezzo, ed 
i l fine deir ofeuramento . Vedi E C L I S S E . 

F I G U R A , o Delmeazione della Luna ptena 
qual íi é veduta per mezzo ad un telefcopio , 
con due vetri conveffi, é di un ufo confide-
vabile nelle oíTervazioni degli eclififi , e del-
le congiunzioni della Luna con altri lumi-
nari . I n queña figura della Luna fono rap
prefentate le macchie lunari , fegnate per 
numeri; cominciando dalle macchie , che d' 
ordinario entraño prima dentro T ombra neí 
tempo de'grandi ecliffi, e parimenti emer-
gono od eícono le prime . Vedi L U N A , M A -
CULJE & C . 

F I G U R A , neil Aílrología, una deferizío-
ne, o abbozzo dello ñato de' c ie l i , in una 
certa ora, che contiene i luoghi de' Piane-
t i e delle ílelle , additati e notati in una 
figura di dodici triangolí , chiamati Cafe . 
Vedi C A S A . 

Queña íi chiarna puré un Orofcopo , e 
Thema, Vedi OROSCOPO , & c . 

F I G U R A , nellaGeomanzia , fi applicaaglí 
tftremi de'punti , dclle linee , o de'nume
r i , giítati alia rimpazzata; dalle combina-
ziom , o variazioni de' quali , i periti di 
qüeft' arte traggono le loro fantaftiche di
vinal ion i , 

F I G U R A , nella Fortrficazione^, é la plan
ta d'unapiazza fortificata ^ o I'interior poli-
goso. VecU P O L I G O N Q ikc. 
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, Quando i lati e gli angoii fono egualí , 

eil 'é chiamata regalare ; quando ineguali 
figura irrcgolare. Vedi R E G O L A R E &c . 

F I G U R A , nel bailo , dinota i diveríi paf-
fi , che i ballerini fanno con ordine e in 
cadenza; confiderati fecondo che fanno una 
certa figura ful fuolo. 

F I G U R A , nelle manlfatture, s'applica ai 
varj diíegni rapprefentati , o lavorati fopra 
vel lu t i , dammafchi, zendadi, ed altri drap-
pr, &c. 

Le piu ordinarie figure di tai difegni fo
no fiori, imitati da! naturale i o grottefehi 
e Compartimenti di pura fantafia o capric-
cio . Le rapprefentazioni d'uomini , di he
ñí c , di uccelli , di paefaggi , fono ílati f<k-
lamente introdotti dopo che i l gufto per l i 
drappi Chineft, particolarmente quelli chia
mati Furts, ha cominciato a dominare tra 
noi 

La trama del drappo é quella che for
ma le figure ; l'ordito ferve folamente di 
fondo . Nel lavorare l i drappi figurad , íi 
ricerca una perfona che mofbi all' artefice 
fin do ve egli dee levare le fila dell 'ordito, 
per rapprefentare la figura del difegno con 
la trama, che fi ha da paífare a traverfo, 
fra le fila cosí lévate . Quefto chiamafi da 
alcuni, leggerc il difegno . Vedi D I S E G N O . 

Quanío alie figure su la tapezzeria , Broc-
cati, &c . Vedi T A P E Z Z E R I A , & C . 

Quanto a quelle date col mangana, o col" 
la Jiampa. Vedi M A N G A NO &c . 

F I G U R E , nell' Aritmética , fono i carat-
teri numerali , od i caratteri , co'quali fon 
efpreffi i numeri, o feritti . Vedi C A R A T -
T E R E . 

Cosí i l numero quattrocento e cinquan-
ta , fi ferive o fi efprime con tre Figure 
450. 

Circa Tantichita, ufo, &c. delle Figure 
numerali . Vedi Numérale C A R A T T E R E . 

Le Figure nell' Aritmética , fono i no
ve digíú j 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ^ 
cd o , 

F I G U R A , nella Lógica , dinota una cer
ta difpofizione dei termini di un Sillogis-
mo j particolarmente del médium , in rí-
guardo agli eftremi . Vedi T E R M I N E , e 
SlLLOGlSMO » 

Chavrin la defínifee , un collocamento f 
od una conneífione acconcia del mezzo ter
mine cogí i eftrcmi, di modo , che acquiílt 

la 
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la forza e TcíFetto di prova , o di conclu-
fíone. Vedi MODO ed E S T R E M O . 

> Di qua fegue, che vi fono tante Figure 
di íillogismi quante vi ha differenti connef-
fioni degli eñremi col médium ; cosí che, 
quantunquc gli Scolaílici d' ordinario ne con
tino folo tre, puré fe ne dee ammettere la 
quarta. 

Imperocché i l médium debb'effere o pre-
fiíTo ad ambcdue gli eñremi , o ad ambe-
due fogglunto; ovvero egli pub eífere avan-
t i la maggiore, e dopo la minore ? o avan-
t i la minore, e appreífo la maggiore. 

S'egli é dopo la maggiore , e avanti la 
minore , d' ordinario chiamafi la prima fi
gura y quefta parendo una maniera d' argo-
mentare la piü vicina alia naturale. 

^ e g l i é avanti la maggiore e dopo la 
minore , chiamafi la quarta e V ultima ; e 
da' Peripatetici T indiretta , c da altri , la 
figura Galénica y come troppo variante dal
la forma naturale. 

Se precede ambedue , é chiamata la fe-
eonda figura. 

E fe fegue ambedue, ía terza figura; co
me íi ha nel feguente Diñico technico. 

Prima infra , & fupra : fupraque bis 
altera: bisque 

Tertia vult infra médium : fupra , u l 
tima , & infra. 

Laonde un Sillogisrao della prima figu
ra , é qucllo in cui i l mezzo termine édi -
verfamente congiunto con ambedue gli eñre-
mi della conclufione , cosí che fia predica-
to della minore ; la conclufione effendo 

. quando affcrmat va , e quando negativa . I n 
quello della fcconda figura, i l mezzo é pre-
dicato da ambedue ; e la conclufione é fem-
pre negativa . Nella terza figura , la con
clufione che ne' primi cafi é ora genérale , 
ora fpeziale, é fempre fpeziale . 

La quarta) chiamata \z. figura indiretta , 
da alcuni vien preferita alie altre; a cagio-
ne che in eíía fola i l mezzo termine ha la 
fuá naturale fituazione, cioé nel mezzo tra 
gli efiremi ; mentre nelle ahre figure n o n é 
íe non un mezzo per i l fuo ufizio; ma nel
la quarta figura, i l médium é nel luogo di 
jnezzo . Vedi M É D I U M . 

É. gr. Préndete i due termini , uomo, e 
*BÍTxnte 5 per eñremi, e animáis per i l me-
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dium , o mezzo termine . intelletto íf-
goraenta cosí , egli v i é conneífione tra 
uomo, e anímale, e tra anímale e vívente ; 
e perb V ordine é quedo , uomo , anímale 
vívente; e per animale, come per un mez
zo termine, fono congiunti i due eí l rcmi, 
ficcome gli eftremi d'una linea fono per lo 
mezzo conneífi. 

A C 

B 

B 

F I G U R A , nella Rettorica, é una frafe , 
od un modo di parlare o di difeorfo , piíi 
dilicato e piu nobile , che quello che ufafi 
nel parlare comune, od ordinario. 

Le figure, dai Greci chiamate fehemata , 
fono le bellezze , o gli ornamenti del di
feorfo , che adoperiarao fola mente quando 
ci folieva o ci move la confiderazione di 
qualche cofa ílraordinaria . Vedi S U B L I 
M E . 

V i fono due fpezie di figure ; 1' una di 
fentenze , e quefle contengonfi nel fenfo 
fieífo , fenza un' immediata dipendenza da 
particolari parole : 1' altra é di quelle che 
flanno fol nelle parole . 

Delle F I G U R E dclle fentenze , alcune fo
no deftinate a moveré ; altre ad infegnare ^ 
ed altre folo a dilettare . 

Della prima fpezie le piii confiderabili 
fono , T eíclamazione , 1' imprecazione , 
1' obfecrazione , V interrogazione , i l dubíta-
re , la prcterizione , 1' efpolizione , e i ' epi-
fonema. 

Quelle della feconda fono V antitefi , la 
correzione, la comunicazione, e la fofpen-
fione. 

Quelle della terza , Tapofirofe , 1'hypo-
typofi, la profopopeia , 1' ethopeia , e la pro^ 
fopografia . Vedi ciafeuna fotto i l fuo pro-
prio capo, E S C L A M A Z I O N E , &c. 

Delle F I G U R E di parole, alcune fono tro-
pi , cioé translazioni di voci dalla loro fi-
gnificazione propria , ad una piii rimota e 
ílraordinaria . Vedi T R O P O . 

Le principali di quefte fono, la metáfo
ra , Tallegoria , la metonimia, la finecdo-
che, T ironía , ed i l farcasmo, la raetale-
pfi , 1'antonomafia , e la fyllepfi . 

Altre fono figure di parole , propriamen-
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te cosí dette , e non tropi 5 eífendo cosí 
inerenti nelle parole , che mutate quefte , 
la fisura é diflrutta : come m , amantes 
funt mmm , dove la figura íarebbe per-
duta , fe in vece d' amentos voi mettelte 

D i quefte, le prmcipah fono , 1 a npeti-
zione, la converfione, la compleffione, la 
oradazione , la fmonimia , i l polyfyndeton e 
polyptoton, la reticenza } la disgmnxione , 
la limilitudine, la paronomafía, e la tran-
fizione . Vedi ciaícuna figura fotto i l fuo 
proprio articolo , come METÁFORA , A L -
JLEGORIA , &c. 

Alie F I G U R E di Profodla appartengono la 
fynalaephe, 1' ecthlipfis, la crafis, la diasre-
fis, la fyftole , e la diaftole . 

F I G U R A , ncliaGrammatica, éun'efpref-
fione che devia dalle rególe comuní e natu
ral! della grammatica ; o per eleganza , o 
per brevita. 

I migliori Grammatici coníano folamen-
te quattro figure y i ' ellipfi , i l pleonasmo , 
la fyllepíi, e 1'hyperbaton . A l t r i ve n'ag-
giungono due , cioé 1' antiptofi , e 1' enalla-
ge. Vedi ciafcuna al fuo luogo. E L L I P S I , 
P L E O N A S M O , &c . 

F I G U R A , s'ufa parimenti tra i Teologi , 
per dinotare i mifterj rapprefentati, o ípo-
íli ofcuramcnte fotto certi typi , od azioni 
nel Vecchio Teftamento. Vedi T Y P O . 

Cosí la manna é tenuta per una figu
ra , o typo delF Eucariftia : la morte di 
Abele per una figura della Paffione di 
Gr i l lo . 

M o l t i Teologi e Crit ici vogliono ene 
tutte le azioni, iftorie , cerimonie , &c . del 
Teftamenío Vecchio íieno fol tanto figure , 
typi e profezie di cib che doveva accade-
re fotto del Nuovo . Vedi MÍSTICO . — 
Gl i Ebrei íi crede che abbiano avuto le 
figure, o 1' ombre, e noi la foftanza . Ve-
pi P R O F E Z I A . 

F I G U R A s'applica parimenti in un fenfo 
fimigliante alie materie profane ; come agli 
embiemi, agli enigmi, alie favole , a i í im-
boli , ed ai Geroglifici degli antichi . Vedi 
" E M B L E M A , E N I G M A , I M P R E S A , & C . 

F I G U R A T I V O , é un termineufatopar
lando de' mifterj e delle.Figure della Legge 
antica . Cosí , la manna é deíta figurativa 
áeir Eucariftia. 
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F I G U R A T I V A , nella Grammatica Greca 

Ü prende per quello che con altro nome 
chiamiamo caratteriftica ; cioé una lettera 
che caratterizza certi tempi de'Verbi Greci-
o che l i diftingue e l i fpecifica. 

Nelja prima coniugazione de'verbi bari-
toni , la é caratteriftica , o figurativa del 
tempo-pretérito ; e la 4 del futuro . Vedi 
C A R A T T E R I S T I C A . 

F I G U R A T O , é cib che ha relazione a 
figura i o che infegna fotto qualche fpezie 
oícura. 

_ Uno Stile figurato é quello che abbonda di 
Figure . Vedi S T I L E . 

I I P. Bouhours oíferva che lo ílile figura
to, non é ne i l piü giufto , né i l miglio-
re. Per quefta ragione , Cicerone ci manda 
agli antichi, i quali, non eífendoíi per an
che dati a ufare efpreffioni figúrate, ma at-
tenendefi alie piü proprie , ed alia maniera 
naturale , hanno quaíi tutt i feritto bene . 
Sunt emm illi veteres , quia nondum ornare 
p-oterant ea qux dicebant, ornnes prope precia
re loquuti. 

I) lungo ufo , dicono i Grammatici, ren
de proprio in tutte le lingue, quello che da 
prima era figurato . 1— I medefimi penfien 
appaiono piü v i v i , quando fono efpreííl con 
una figura , che quando lo fono in termini 
femplici. La ragione fi é , perché l'efpreffio-
ni figúrate non dinotano folamente la mate
ria principale , ma anche T emozione e la 
paffione della perfona che parla. 

F I G U R A T O Contrapunto , nella M11 fie a , é 
quello in cui vi é una miftura di diícordan-
ze infierne colie concordanze . Vedi C O N 
T R A P U N T O . 

I I Contrapunto figurato é di due fpezie : 
quello in cui le difeordanze fono introdotte 
occaíionalmente, per fervire folo di tranfi-
zioni da concordanza a concordanza ; e quel
lo in cui le difeordanze hanno la parte principa
le neir armonia . Vedi D I S C O R D A N Z A . 

t i l ' é una regola nella compofizione , che 
P armonia debbe eífere piena fopra le parti 
accentate della battuta ., o mifura; cioé non 
altro che concordanze permetteíi nel princi
pio, e nel mezzo; o nel principio della pri
ma meta della battuta, e nel principio dell' 
ultima meta di eíía nel tempo ordinario 5 e 
nel principio , e nelle prime tre note nú 
tempo di tripla. Ma su le parti non accen-

ta-
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tate, cib non é neceíTario : An^ i le difcor-
danze poffono i v i tranfientemente correré 
íenza alcuna oífefa dell'orecchia . 

Queño chiamafi dai Francefi Suppoft%ione $ 
perché la difcordanza tranfiente íupponeche 
una concordanza immediatamente la feguc, 
Vedi S U P P O S I Z I O N E . 

Dove le diícordanze fono úfate come una 
parte folida e foftanziale dell 'armonía , i l 
Contrapunto é propriamente chiamato 1'ar
monía delle diícordanze . Vedi A R M O N Í A 
dslle Dtfcordanze. 

F I G U R A T O , nelle manifatture . U n cam-
nielotto figúralo , un tabl , una ftoffa fi-
gurati , &c . fono quelli che hanno diverfi 
difegni , di fiori, di figure , di rami , &c. 
impreífi col mezzo di ferri caldi. Vedi C I A M -
B E L O T T O . 

I Nafiri F I G U R A T I con ftampa, vennero 
all' ufo ed alia moda primieramente circa i ' 
anno ió8o. II método d' efeguire quefla mani-
fattura^cra per via di lamine d' acciaio in -
ciíe con diverfi ornamenti, come fiori, uc-
cel l i , grotefchi, &c. le quali fucceííivamente 
s' applicavano al naftro , &c . Ma un certo 
Chandelkr, facitore di Naftri di Parígi , in -
ventb una molto migliore e piu pronta ma
niera di farlo j mediante una macchina non 
diíümile dall' appianatore , o íchiacciatoio , 
che ü ufa nel coniare, per appianare i pez-
zi di metallo , ma piu femplice . 

Le fue parti principal! , erano due ctJia-
dri d' acciaio, intagliati con le figure che íi 
volean rappreíentare su i naftri. Quefti ci-
lindri erano collocati T uno fopra 1' altro , 
come i rotoli di un torchio per ñampe in 
rarne ; aventi ciafcuno , ad una delle fue eftre-
mi t a , una piccola ruota dentata , una delle 
quali incaftrandofi nell' altra, P intera mac-
ehina era meífa in moto, col mezzo di un 
manico attaccato alia prima . 

Preparata cosí la macchina : 1' artefice fcal-
da i cilindri , e pone i l naflro nel piccolo 
ípazio che reña fra due, e cui riílringe viep-
piu con una vi te , che preme giíi i l cilindro 
íuperiore full'inferiore , allora voltando i ci
lindri per i l manico , una intera pezza di 
imíiro é figurata in meno di tempo, che non 
fi faeeva un folo braceio neila maniera or
dinaria . 

F I L A , in i^n fenfo militare , é una fchie-
fa d' uprntni che ílanno , uno di dietro ? 

F I L 
o di fotto all'altro , dalla fronte alia co
da . 

Ovvero fila é una linea o ferie di folda-
t i , poíU uno avanti V altro 5 e si componen-
t i la profondita di un battaglione , o fqua-
drone, che nella Fanteria confiñe di fei fol-
dati in una fila ; e nella cavalleria di tre . 
Vedi B A T T A G L I O N E . 

Dicono , fiérrate le file , cioé recate gli uo-
mini piu dappreífo V uno all' altro : doppiate 
le file , cioé , doppiate la profondita del bat
taglione , ediminuite la fuá larghezza o fron
te d' una meta . — L ' ultima perfona, o 
quella che é piu di dietro le altre ? dice che 
comanda alia fila. 

F I L A G R A N A * , o lavoro di F I L A G R A -
NA , é una fpezie di lavorio dilicato su l ' 
oro , o su 1' argento , fatto a maniera di pic-
ciole fila, ograni , o gli uni e gli altrifra-
mifehiati. 

* La iQce e un compofio di filo, filum , 
e grano. 

I n Latino é chiamato filatim elaboratum 
epus, argentum, aurum . Quefto gabinetto é 
fornito di diverfe belle opere o lavori ¿ifila-
grana . Abbiamo de' vafi, de' candelieri &c . 
di lavoro a filagrana. 

F I L A C E R , un miniílro nella Corte de' 
Placiti ordinarj 5 cosí chiamato , perché egü 
mette in filza quegli atti , su i quali íten-
de qualche'proceíío . Vedi W R I T . 

F I L A D E L F O . Vedi P H I L A D E L P H U S . 
F I L A M E N T O , nella Medicina , nell' 

Anatomia , nell' Iftoria naturale , &c . un 
termine ufato nell ' ifteííb fenfo che fibra , 
per quelle foítiüffimc fi la, delle quali fono 
compofti, la carne, i nervi , la pelle , le 
piante, le radici, &:c. Vedi F I B R A . 

F I L A N D R E , nella Falconeria, un male 
degli fparavieri , o de'falconi, &c. i l quale 
confiík in certi filamenti , o cordicelle di 
fangue , coagulato e feccato; la cagione n' é 
una rottura violenta d i qualche vena , per 
cui eftravafando i l fangue , s' indura in fi
gure di fili , come poc' anzi fi fon deferitti; 
con gran danno e noia delle mifere beftiein 
diveríe lor parti . 

F i L A N D R E , fono anche una fpezie difot-
tiliííimi vermi, che grandemente incomoda-
no i l falcone nella gola, e interno al cuo-
re , al fegato , ed ai polmoni 5 e che , in 
alcune occafioni , fono giovevoli in quan-

to 
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to che fi nutricano deile fu^rfluita di co-
tefle part i . 

V i fono quattro fpezle ái qutñe F¿landre, 
o vermiculi . I primi neila gola , i fecondi 
nella panela, i t en i nelle rem , i quarti , 
fono chiamati aghi , per cagion della loro 
efírenia finezza . I fintomi , che difcuopro-
no lamalaitia, fono lo fpeño sbadig .ar dell 
uccello il comprimere co fuoi artigli i l pu
gno dello íirozxiere, o la pertica i ii grac-
chiare la notte &c. lo ñropicciarfi gli oc-
chi le al i , le narici &c. Pero che i vermi 
fono moho inquieti , i'uccello fpeíío tenía 
di farli venir su, e rigettarli; e neU'apnre 
h bocea , voi potete bemííimo fcoprirveli. 
Dalla gola &c. afcendono al laringe , al cer-
vello &c. e per tutto i l corpo . 

L'ordinaria cagione di qucüo morbo , é i i 
cattivo palio . La cura fi é , non gia ara-
jnazzare effi ver m i , pertimore che .¡on íuf-
feguano apórteme dalla Joro corruzio c , ma 
íiupefarli , acciocché nun nuocaou fe non, 
poco , o di rado . 

Queíto fi fa col dar da inghiottire all' 
uccello uno fpicchio di agíio ; dopo di che 
per quaranta giorni ¡1 fakone non feniiiá 
alcuna offefa dalle F¡landre. A ' t r i adoprino 
ruta, aloe, verbena, zafferano &c. 

F I L A R E , nel commercio , l'atto o i'ar
te di ridurre la feta , i l l ino , i l canapé , la 
lana, ii pelo , od altra materia , i n f i l o . Ve
di L I N O , C A N A P É , L A N A & C . 

I l Filare , fi fa o col mulinello , o con 
la conocchia ed i l fufo, o con altre mac-
chine opportune per le divctfe fpezie di 
lavoro . — I l Canapé , i l L ino , V ortica , 
ed alíre piante fimiü devono bagnarfi ncl 
filarle : le fete, le lañe , i cotoni , &c . fi 
filano afciutto, e non abbifognano d'acqua; 
puré vi é una maniera di Filare Ja feta , 
fecondo che vien fuori da' bocel , dove 
acqua calda, ed anche bóllente fi deve ado
perare . Vedi S E T A . 

F I L A T E R I A , (pv'Ka'x.TiiQj.Qy, nella Storía 
della Chiefa , una firifeia o un ritaglio di 
pergamena, in cui era feritto qualchepaffb 
della Sacra Scrittura , particolarmente del 
Decálogo 5 che i piü divoti tra gli Ehrei por-
tavano su la fronte, fulpct to, o ful eolio, 
come un contrafegno della lor religione . 
Vedi F R O K T A L E . 

FILATERÍA in genérale, é un neme dato 
dagü antichi a tutte ¡«fpezie d'incantesrai, 

Tomo IV. 
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di parole maglche, o di caratteri, che íi por-
tavano addoflb, come amuleti per prefervaríi 
dai pericoli o dalle malattie. Vedi INCAN'» 
T E S M O , A M U L E T O , & C . 

I Criítiani primitivi davano parimente il 
nome di Filaterie a' ripofiigli , o caífette , 
dove chiudevano le reliquie de'loro defonti. 
Vedi R E L I Q U I A . 

F I L A T R I C E , foprannome delíg Zi t te l -
le &c. nella Lcgge Ingíefe. Vedi i l proprio 
termine SPINSTEÍI . 

F I L A U T I A , tpiKaunx, nelle fcuole« amop 
proprio i una viziofa afí'ezione ecompiacenza 
verlo fe fteffq. 

F I L E d'alberi. Vedi P A R A L L E L I S M O . 
F I L h l ' T O , neirAraldica , Temóla xn̂ Lnr 

t ino , una ípezií d1 orlo, che coxtirí̂ c %\o 
una terza o quarta pam- dcüa )hv.¿¿a GCii' 
ordinaria orl ttur? . Vedi O R L A I UR A . 

F I L E T T O , neii 'A chttettura , dinota un 
piccioío membu», od ornamento quadrato , 
che fi ufa in cuverfí luoghi, e in diverfe oc-
cafioní; aia generalmente per una fpezie di 
corona , fopra un membro piü grande . — Ve
di Tav. Archit. fig. i . e fig. 26. l i t . 1 , o , t , 
fig. 28. l i t . h , P. fig. 32. l i t . e , fig. 24. 
l i t . c, e. 

I I Filetto é 1' iflfíib che quello che i Fran-
cefi chiamano reglet , bande , e bandelette ¿ 
gr i t a l i an i o Liftella. Vedi R E G L E T , 
L I S T A , &c. 

F I L E T T O , fi ufa ancora tra' d ipintor i , do-
ratori &c. per dinotare un piceoío regoletto 
di fogiiad'oro, diítcfa per ornamento alter
no de'quadri; su gli orü de' telai , o delie 
impannate i fpezialmente quando la dipintu
ra é bianca. 

F I L E T T I , nella Cavallerizza , fono i lorn-
bi di un cavallo , che corainciano ne l f i to , 
dove la parte di dietro della fella fí pofa . 

F I L Í A L E , cofa che appartiene e fi riferi-
fce af igl iuolo . Vedi F I G L I U O L O . 

I Teologi ordinariamente difiinguono tra 
un timore fervile, e un timare Filíale . I 
piü malvagi eperverfi uomini , aver poííbno 
un timore fervile di D i o , qual é quello di 
uno fchiavo verfo i l fuo padrone : roa non 
un úmoí Filiale y cioé un timore che r i fu l -
ta da amore e da rifpetto. 

F I L I P P I C H E , Philippica , <p¡\wmKoi KO-
yoi , nella Letteratura , nome dato alie 
orazioni di Demoflene contro Filippo Re di 
Maccdonia. Vedi O R A Z I O N E . 

M Le 
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Le FHippiche fono ftimatc i capi operi 

del grande Oratore : Longino cita molti 
efempj delfublime, fuor da eífe ^ e vi íco-
pre e addita mille fecrete bellezze. In fat-
t i , ¡I patético, in cui Demoílene affai va-
leva , le frequenti interrogazioni c le apo-
ílrofe con le quali cgli oppugnava la üu-
pidezza c l'ozio dcgli Ateniefi , dove po-
teano meglio che quivi impiegarfi ? Per quan-
ta dilicatczza vi fia nell' orazione contro 
Leptine , le FHippiche hanno nulladimeno 
f svantaggio fopra di eífa, fe non foffe per 
altro, per ragion del foggetto , che da a 
Demoftene cosí bel campo di difpiegare il 
fuo principale talento, cioé , fecondo Lon
gino, quello di moveré c di forprendere. 

Dionifio d'Alicarnaffo mette V orazione 
su l'Haloneíb tra le FHippiche ̂  e le da in 
ordine il luego d'ottava ; ma quantunque 
l'autorita di queQo gran Critico non fia di 
picciol pefo , tuttavolta la forza e la mae-
fta onde Cicerone caratterizza le FHippi
che di Demoftene , pare che efeludano To-
razione su 1'Halonefo da queflo numero ; 
cd autorizzano la quafi univerfale opinione 
de' dotti, che la rigettano come Ipuria . 

Libanio, Fozio , ed altri, ma pib di tut̂ -
to , la languidezza dello ftile, e la baííez-
za delle eípreflaoni, che vi regnano per tur
to , vogliono che la fí aferiva ad Ege-
fippo . 

M . Tourreil ha data una ecccllente T r a -
duzionc Francefe deiie FHippiche di Demo-
Üenc . — E' una cofa ñraordinaria vedere 
tanto fpirito in una traduzione : tanto del-
la forza e dell'energia di Demoftene in una 
lingua moderna , e queña cosí debole , quant' 
é la Francefe. 

F I L I P P I C H E , s' applica altresi alie 14. 
orazioni di Cicerone contra Marcantonio . 
.— Cicerone ftcíío diede loro quefto titolo 
nellc fue epiftole a Bruto *, e la pofterit^ 
V ha creduto si giufto , che fi é perpetúa
te fino a' noftri tempi. 

Giuvenale chiama la feconda , la divina 
FHippica y e le reca teñimonianza di cele
bérrima, confpicúa divina philippica fama. 

L'avere queü'Oratore intitolate l'ultime 
c piü pregiate fue Orazioni come le Filippi
che di Demoflhene , moftra i' alta opinio
ne ch'cgli aveva di eífe . Le FHippiche di 
Cicerone gli coíhrono la vita ; Marc-An-
tonio cífendo fíate irrhato da eífe cosí fat-
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tamentc, che quando arrivb al Triumvlra-
to, procurb Tomicidío di Cicerone, gli ta« 
glib la tefta , e la follevb, e fe vedere in 
pubblico, su queir ifieíío luogo , da dove 
í'Oratore avea dette ]Q Filippiche. 

F I L I P P I S T I , fetta opartito, fra i Lute-
rani, che feguitb Filippo Melautone. Ve
di L U T E R A N I S M O . 

Quefto Riformatore avendo firenuamente 
combattuti gli Ubiquifti , ch'erano inforti 
al tempo fuo ; e crefeendo la difputa an
cor piü fieramente dopo la fuá morte : T 
univerfita di Vittenberga , che avea fpofata 
Topinione di Melantone , fu chiamata da' 
Flaciani, che 1'avean attaccata, il partito 
át'FHippiJii. Vedi U B I Q U I S T I . 

F1LIUS ante patrem , q. d. il figliuolo 
avanti il padre, una denominazione appli-
cata da'Botanici e da'Fiorifti aiie piante , i 
cui fiori fpuntano avanti le loro foglie . 
Tali fono le diverfe fpezie di colchicum, o 
del zafferano de1 prati. 

F I L O , nellaBotánica, s'intende di quel-
le fila che d'ordinario fí trovano nel mez-
zo de' fiori; come ne' gigli, ne' tulipani, nel
la rofa, &c. Ve n'ha di duc fpezie: quel-
li che forreggono gli apici, fono particolar-
mente chiamati /lamina; e quelli, che non 
ne hanno, femplicemente fi chiamano fili. 
Vedi S T A M I N A . 

FiLO di metallo , un pezzo di metallo , 
tirato, o ridotto in un Filo d'una finezza 
corrifpondente ai buchi della filiera, o fia 
di un ferro bucato con fori , per li quali 
il metallo é tirato. — I fili di metallo fí ti
rano bene fpeflb cosí fini e fottili, che fi la-
vorano e s'intrecciano a düungo con altri 
fili di feta, di lana, o di canapé ; e si di
ventano un corpo confiderabile nelle mani-
fatture. 

I metalli che piu comunemente fi tirano 
in Filo y fono V oro y V argento y il rame y ed 
il ferro . 

F I L O ¿foro e d'argento. —Quello chechia-
mafi Filo d'oro, é fatto di verghe cilindri-
che d'argento, coperte afFatto con una pelle 
d' oro \ e ú tírate fucceíTivamente per un 
vafto numero di fori, ciafeuno viepiíi pic-
ciolo, finché all'ultimo rechinfi ad una fi
nezza ch' eccede quella di un capeilo. 

Quella prodigiofa duttilita, che fauno de' 
diftintivi caratteri dell'oro, non é mai tan
to manifefta, come m quefíoíV/o d'oro, o 

do-
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¿orato. * - U n cilindro di 48 oncie d'argen
to coperto con una túnica d' oro, che non 
pefa piíidiun'oncia, ordinariamente, íecon-
do THalieio, fi tira in uníV/a, due canne 
(da trc picdi Tuna) delqualefolamente pe-
fano un grano: donde 98 canne úéFtlo pe-
fano folamente 49 g r a n a d un folo grano 
d'oro copre Icdctte 98 canne. — Cosí che 
la diecimÜIefima parte di un grano e lunga 
piíi delis meta di un polhce. 

II medefimoHaileio, computando la grof-
fezza della peiücina d' oro , la trova ef-
fere folamente i ^ f ^ - p a r t e diunpoliice; 
c puré cosí perfcttamente copre Targento, 
che anche un raicrofeopio non fcuoprc alcu-
na apparenza deii' argento ch'é di fotto. 

M. Rohault offerva*, che un firaile cilin
dro d'argento coperto d'oro, 2 piedi 8 pol-
lici lungo , e 2 pollici 9 linee nella circon-
ferenza, tiraíi in un Filo 507200 picdi lun
go ; cioé in 115200 , la fuá prima lun* 
ghezza . 

M . Boyie rifcrifc.e, che 8 grani d'oro, i 
quai coprono un cilindro d'argcnto, comu* 
ncmente fi tira in Filo tredici mila piedi 
lungo. Vedi O R O . — I I método di tirarlo, 
vedi ulteriormente illuflrato fotto Tarticolo 
D U T T I L I T A ' . 

F I L O dargento ^ é rifteífo che il Filo d' 
oro, eccetto che f ultimo é dorato, o co
perto d'oro, e 1'altro non lo é . Vedi AR
G E N T O . 

V i fono anche áéfi l i d'oro e dJargento 
falfi: i primi fono fatti da un cilindro di ra-
me , inargentato di fopra , poi coperto di 
oro; cd i fecondi di un firaile cilindro di ra-
me inargentato, etirato per la filiera, neil' 
ifteífa maniera che il Filo d' oro e di ar
gento. 

II F I L O üottone íi tira neU'ifieíTa manie
ra. — Di quefio ve ne fono di varié groffez-
zc , accomodate alie diverfe fpezie di lavo-
r i . — II piu fino fi adopera per le corde 
degl' ifirumenti muficali , come fpinette , 
gravicembali, manicordi , &c. Vedi C O R 
DA . 

I fabbricatori di fpille parimenti fi fervo-
no di filo d'otlone di diverfe groífezze, per 
farne fpiüetti. Vedi S P I L L E T T O . 

FILO di Ferro, chiamafi da' Franccfi , fil 
a archaly della ragione di che i loro Auto-
ri non convengono. —- Que! celebre ctimo-
^giüa , M. Mcnagio, lo diriva da filum & 
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aunchalcum; ma altri piü periti c pratici del 
commercio, lo deducono da un certo R i 
chard Archal ,• che ne fu il primo Inven-
tore. 

Vi fono varié raoli o groíTezze di quefio 
F/7o, da - pollice, fin a — di un poliiee 
di.diámetro. Le groífezze piu picciole fi ado-
prano per fornire di corde g!¡ firumenti mu
ficali , particolarmcnte i gravicembali, i ía!-
terj &c. Quantita immenfa di filo di ferro 
portafi a noi ogni anno dal Báltico, che par
te confumafi in Inghilterra , e parte fi cf-
porta in Francia, &c. 

Tirar F I L O di metallo, F I L I E R A , & C . 
Vedi fotto gli articoli ORO , A R G E N T O , 
D U T T I L I T A ' , le diverfe maniere, egrifiru-
menti per tirare i detti metalli. 

II primo ferro che feorre dalla pietra o 
minera, quando é liquefatta, eííendo il piu 
fleffibile , e infieme Ü piu duro , riferbafi 
per farnc il filo di ferro . Vedi F E R R O . 

F I L O , o piuttofto P H I L O , termine origi
nalmente Greco, formato da <pí\®', amicus 
amator; che s'adopra nella compofizione di 
diverfe voci , trafportate ne'ünguaggi mo-
derni. 

F I L O L O G I A * , ip ixo \oy ic ( , una feienza, 
o piuttofto un aggregato di diverfe feienze, 
di grammatica, di rettorica, di poefia, di 
antichita , di Üoria , di critica. Vedi S C I E N -
z A . 

* La parola e formata dal Greco i p í X ® ' 5 

e Koy®', q. d. amatare del dtfcorfo. 
La Filología é una fpezie di letteratura 

univerfale, che verfa intorno a tutte le feien
ze, e s' efiende a conofeere o ftudiarne V 
origine , il progreífo , gli Auton , &c. Ve
di P O L Y M A T H I A . — La Filología corrifpon-
de a quello che i Francefi chiamano heller 
lettreí . Nelle Univcrfitadi chiamafi anco , 
le Umanith, o humanioret litter¿e . Antica
mente, l* filología CVA folamente una parte 
della Grammatica . Vedi G R A M M A T I C A , 
c G R A M M A T I C O . 

Eratoílenc, Bibliotecario in Alcfiandria , 
fu il primo che porto il nome fplendido di 
philologuf) fecondo Svetonio i ovvero quello 
ái Critico, fecondo Clemente Alcííandrino . 
Egli viffe fotto Tolomeo Filadelfo, e mori 
nella i46.ma Olimpiade . Vedi C R I T I C A . 

F I L O N I O . Vedi P H I L O N I U M . 
F I L O P A T O R E » , ^Koiruiup, ncll' anti

chita, un titolo o foprannome, aflunto da 
M 2 di-
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áiverfi Re d'Egitto, e di Siria ; c íigniñca 
amatore del padre. 

* La parola e formata dai Greco $¡x& ^ 
amatore , e iramip , padre . 

Tolomeo Filopatore é fucceduto a Tolo-
meo Evergete ; ed cbbe per fuo fuccefTore 
TolomeoFilometore. Vedi E V E R G E T E . »— 
I Siri ebbcro il loro Seleuco íV/o/^fo/v, An-
tioco Filopatore i &c. 

FILOSOFALEP/Ví^, il grande oggetto 
dell'alchimia, una preparazione che fi cer
ca da lungo tempo, e colla quale fi ha da 
trasmutare o da efaltare i metalli pibimpu-
r i ; come lo ñagno , i lpíombo, ed il rame , 
in oro e in argento . Vedi T R A S M U T A -
Z I O N E . 

V i fono tre maniere, con lequali gliAl-
chimiíii hanno tentato di arrivare a fardell' 
oro: la prima, con la feparaiione; impe-
Tocché ogni metallo, anoicognito, contie
ne qualche quantita d'oro; fe non che nella 
inaggior parte, la quantita d'oro é si pic-
ciola , che non porta la fpefa di trámelo fuo-
r i . Vedi M E T A L L O , cd O R O . 

L a feconda , per maturazione ; imperoc-
ché g!i Alchimirti credono che il mercu
r io fia la bafe c la materia di tutti i melal-
li l che 1'argento vivo purgato da tutti i 
ccipi eterogenei farebbe moito piü peíante , 
pm dtnfo e piu femplice, che Targcntovivo 
panvo; e che íublimandolo , purificándolo 
e digerindolo con molta fatica , e lunghe opc-
razioni , egli fi pub convertiré in oro pu
ro . Vedi M E R C U R I O . Qucflo método di 
ma tiHazione, folamente é per i ! mercurio; 
per g'i altrj mctalli egli é inefficace , per 
due ragiooi ¿ i0 , perché la loro materia non 
é puro aiercurio, ma ha altri corpi etero
genei che le ftanno attaccati: c 2O. perché 
Ja digertiorií: onde il mercurio fi converte in 
oro, non riufcirebbc negli altri metalli, at-
te foche quefli non fono fia t i abbafianza lun
go tempo nelle mioiere . I I pefo é l 'indivi -
duale e Tinimiíabile carattere dell'oro &c . 
Ora i i mercurio ha fempre alcune impurita-
di in sé , c quefieimpuritadi fono piü leggicre 
che il mercurio. 

Se quefte fe ne fpurgafifero ñffatro, ficco-
me non appar impoffibile i l íkí lo, ií mer
curio farebbe egualmcnte pefante che Toro; 
e quelio che psfa quarito Toro, é oro, o al
meno pub fatfi oro fácilmente . Vedi PESO . 

I I urzo mstodo é quelio di trasmutare) 

o di convertiré tut t i i metalli prontamente 
in puro oro, con iiquefarÜ nelfuoco, e get-
tare una piccola quantita d'una certa prepa-
razione neila materia fufa ; col qual mezzo, 
le feccie immediate fe nc ritirano, fi vola-
tilizzano, e fi abbruciano, e si volano o íl 
portan v ia ; e quel che rimane della raaíía é 
convertito in puro oro. — Ora quelio che 
opera un tal cambiaraento ne'metalli, chia- « 
mafi la pietra filo/ofale. Vedi T R A S M U T A -
Z I O N E . 

Se quefio terzo método fia poííibile o no, 
é malagevole i l diré . No i abbiamo tante 
teflimonianze diperfone, che in tutte 1'al-
tre occafioni parlano la verita ; che é dif-
ficile ridurfi a diré , ch' eglino mentifeono 
su quefto propofito , aíftrendo d'eflíere fla-
t i poffeííori del fecreto . Tut to quel che 
fi richiede , é , fare con l'arte quelio che 
la natura fa in molti anni e iecoli . I l 
piombo e Toro differifeono poco nel pefo: 
laonde nel piombo non vi é gran cofa , 
oí tre mercurio e oro . Ora fe io aveííi 
qualche corpo che agitaffe cosí tutte le par
tí del piombo, che fe ne abbruciaííe ñ u t o 
quelio che non é mercurio in cíío; ed aveífi 
qualche folfo per fiflfare i ! mercurio; U maf
ia rimanente non farebb' eífa convertita in 
oro ? Non vi é alcuna cofa nella Natura 
cosí pefante come i l piombo , fe tu ÉÜ eccet-
tui Toro ed i l merc'urio . Egli é dunque 
evidente, che v i é qualche cofa nel.piombo 
che molto fi accofia a l l 'oro. Ma vi é nel 
piombo qualche materia eterogenea differen-
te e dal mercurio e dall 'oro. Ora fe dieci-
nov'oncie di piombo fien difciolte da! fuo-
co , edott'oncie fien cosí diílrutte , noi ave-
remo del buon' oro ; la ragione del piombo 
all ' oro eífendo come undici a diecinove . 
Se dunque la pleíra filofofale giugne a puri
ficare la materia mercurale del piombo , 
cosí che niente altro rimanga fe non i l pu
ro corpo raercuriale; e quetlo lo potete fif-
fare e coagulare , per mezzo del folio, da 
diecinove oncie di piombo, voi nc avercte 
undici d'oro. Ovvcro, fe ridurrete i l piom
bo da undici a quattordici, 1'avercte ailora 
convertito in mercurio ; e fe ulteriormente 
purifichercte quefto mercurio da quatíordici 
a diecinove, avereteoro; fol che abbiate un 
folfo con cui íiíTarlo e coagularlo. Tale fi é 

- i l fondamento della pietra filofofale y che gH 
Alchimifti voeliono ch? fia un fooco fotti-
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lirntno, fiiíato, e concentrato_, i l quale fa-, 
bito che fi disfa con qualche mctallo ? per. 
una virtü magnética immediate fi umíceal 
corpo mercuriale de! raetallo , volatihzza 
e purga tutto quello che v é d impuro , 
e non lafcia fuorché una mafTad. puro oro. 
Vedi E L I S S I R E , P R O J E Z I O N E , M E T A L L O , 

M E R C U R I O , & C . ^ I I 
FILOSOFARE, r atto di confiderare qual

che oggetto delia noftra cognizione , efa-
minando le fue proprictk , ed i fenomeni 
ch' ei porge , invcfligandone 1c cagioni o 
gli effetti, c le loro leggi; i l tutto condot-
t o , conformemente alia natura ed alia ra-
gione delle cote) e diretío a perfezionareo 
accrefeere la cognizione . Vedi S C I E N Z A , 
M É T O D O , C O G N I Z I O N E , V E R I T A 1 , &c . 

Rególe ¿i F I L O S O F A R E , reguUphilofophan-* 
di, ftabilite dal Neuton, fono IO.Che non 
altre cagioni d'un effetto naturale fi arnract-
tano , fe non fe quclle che fono vere , e 
che bafiaoo per render ragione de 'di lui fe
nomeni . •— Cib fi accorda co' fentiraeníi del
ia maggior parte de' Filofofi, i quali fpñen-
gono che la natura non fa nicnte in vano; 
e che farcbbe vano fare per mezzo di mohe 
cofe quello che fi potca fare per piü poche . 
•— 2O. Gl i effetti naturali deila medefima 
fpezie, procedono adunque dalle medefirne 
cagioni. Cosí e.gr. la cagione della reípira-
zione é una e la üeíTa ncll'uorao e ne' bru-
t i ; la cagione delia difcefa di una pietra, é 
I ' iíleíla in Europa, che in America; la ca
gione della luce nel fuoco culinare é 1' íñef-
fa , che nel Solé ; la cagione della rifleílione 
é 1' iílcíía ne' pianeti che nella ierra, —• 
3o. Quelle qualita de' corpi che non fono 
capaci d' cífere efaltate , e rimcííe , e che 
trovanfi in tutíi i corpi, ne' quali fí poíTon 
fare degli efperimenti, debbonb effere coníi-
derate come qualitadi univetíali di tu t t i i 
corpi. Vedi Q U A L I T A ' . 

COSÍ I ' eflenfione del corpo é fojamente 
percepita da'nofiri fenfi, ned é percepitain 
tut t i i corpi ; ma poiché ella trovafi ia 
tut t i quelli de' quaü abbiamo ¡a percezio-
ne, fi pub affermare di íutti . Cosí trovia-
mo che diveríi corpi fono dur i ; ed argo-
mentiamo che la durezza del tutto íolamen
te nafce daila durezza delle par t í ; donde in-
feriamo che 1c particelle, non folamente di 
que'corpi che fono fenfibili, ma di tutti gli 
a l t r i j fono parimenti dure. Finalmente, fe 
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tutti i corpi interno alia térra gravitano 
verfo la t é r ra , e cib fecondo la quantita di 
materia di ciafeuno: e la luna gravita ver
fo Ja térra, pur fecondo la fuá quantita di 
materia, ed i l mare gravita verfo la luna; e 
tut t i i pianeti, e le comete gravitano l'uno 
fopra l 'altro ; quindi pub aífcrmarfi univer-
falmente, che tutt i i corpi creati gravitano 
gli uni verfo g l i a l t r i . — Quefta regola é 
i l fondamento della Filofofia . Vedi F Í S I C A , 
G R A V I T A 1 , N E U T O N I A N O & C . 

FILOSOFIA, fyixoao<pict) la cognizione } 
o lo ftudio della natura e della morale , 
fondata fopra la ragione e l'efperienza. Ve
di C O G N I Z I O N E . 

La Filofofia deve i l fuo neme alia mo-
deília di Pitagora , che ricusb i t i to l i di 
copos) favio, dati a' fuoi predeceífori, T á 
lete , Ferecide , &c. come t i tol i che prc-
tendeano di troppo ; e fi contento della me-
r í appcllazionc di 3>iKocro(poi, quaft QIKOÍ TUS 
(xoqicts atnieo, o amatore della fapienza. 

Chauvin diriva piuttoño i l nome da <?>/-
"Kia , defiderio o iludió , e (ro^ia , q. d, Jiudium 
fapientiíe. Pitagora concependo, che 1' appli-
cazione della mente umana doveva e fíe re 
piu todo chiamata ñudio che feienza , la-
feib 1' appcllazionc di favio, o fapiente, ed 
in fuo luogo prefe queüa di Filofofo . I m -
perocché avendo egli difeorfo con gran giu-
dizio e dottrina da van t i a Leonilo Re de' 
Fliafii , queilo Principe gli domando qual 
arte ei profeífafle , od in quai punti prin
cipalmente Üeffe la fuá fapienza ? A che 
egli rifpofef che né intendea alcun'arte t 
ned era fapiente, crocos-, ma îKoa-o^os . I I 
qual t i to lo , Sant'Agoflino offerva, chí fu 
cosí ben ricevuto da altri autori , che chi-
unque era cccellente in qualche cofa rela
tiva alia fapienza o alia cognizione, non íi 
chiamava con altro nome. Socrate, Plato-
no , &c. fi aftennero fempre dai gonfi t i 
toli di crocos. Vedi S O F I S T A . 

FILOSOFÍA , é un termine ufato in va
rié fignifieazioni , apprcflb gli antichi , e 
moderni Scrit tori . Nel fuo piu largo fen-
fo, fignifica Famore della verita: cosí Pla-
tone frequentementc la chiama philalethia, 
Vedi V E R I T A ' . 

I n altri luoghi fignifiea la cognizione di 
molte cofe : cosí Zenone chiama la Filofo
fia %CÍTC(\U-IIÍ i comprenfione; perché com
prende ogni verita. — Confímile alia qua-

le 
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le é la dcfinizione del Filofofo di Cicero
ne; cioé , uno che fludia di conofeere le 
nature e le cagioni di tutte le cofe, uina
ne e divine » e di arrivare ad ogni buona 
regola, e metoda di vita. 

FILOSOFÍA irt un fenfo piíi ílretto, fpeflfa 
confinafi ad una qualche feienza , o ad un 
ramo di feienza: v. gr. alia Lógica come 
la troviamo in Platone , e in Ariftotele. —» 
Alia Fifica» o alia cognizione della naturas 
nel qual fenfo principalmente fu adoprata 
nella fcuola Jónica . — E d a l l ' Etica , o alie 
rególe di morale : cosí Clemente AleíTandri-
no riferifee > che tra i Greci v i furono de' 
Filofoíi che difputavana intorna alia v i r t u . 

Con fon a a queft5" ultima applicazione , é 
la definizion della Filofofia , di Pitagora j 
che 1'ha detta meditatio mortis; con che » 
giuíla Platone e Clemente, vuol darfi ad in-
íendere un' adrazione , od una fegregazio-
ne dal corpa, cui L. Apufejo fpiega cosí : 
U n Filofofo non ha alcuna cofa da íludiar 
tanto , quanto quella di mettere Tanimo 
fuo in liberta dalla fuá corrifpondenza col 
corpo: Cosí Cicerone chiaraa la Filofofia, 
ars vtu , e Séneca, ¡ex vita ; e cosí Plu
tarco — la coíianza , la fedelta , ed una 
mente fana,. fono la vera, Filofofia £ tutte le 
altre partí della fapienza , che tendono ad 
altro feopo , fono fievolezze e curiofitk: ed 
int queíío fenfo la Filofofia principalmente 
fiorl nella fcuola di Socrate , chiamata pos 
la fcuola accadtrftíca, e tra gli S t o i c i V e 
di A C A D É M I C O , e STOICOo. 

FILOSOFÍA bene fpeífo ancora pígjiafí da 
Plaíone e da Pitagora per Mctañ í lca , o co-
gnizionc di Dio y che Platone chiama vera: 
Filofofia y aítri la prima Filofofia > ed in r i -
guardo alia quale , i Platomci chiamano 
ogni al tra Filofofia, noSurna , wKmpivi) pt-
hoc-opice. Vedi M E T A F Í S I C A , e D i o . 

Gale inchiude le diverfe nozioni fin ora 
toccate, fotto quefia genérale dcfinizione: 
ta Filofofia é la cognizione delle cofe na-
t u r a l i m o r a l i , fopranaturaíi e nozionali , 
prima accordata da Dio ai nodri pr imi pa-
d r i , ed a noi trasmeíía » peronor del Crea-
torc, e per bene de i rÚniver fo . Vedi C O 
G N I Z I O N E » 

La definizione d̂  Epitteto é anch' ella 
tnolto compreníiva : la Filofofia, dic' eg l í , 
condlg ÍB iré cofe j nella pratica de5 precetti j 
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nella ragion de'precetti, e nella pro va de* 
precetti. 

Alcuni hanno dato le feguenti appellazio-
ni aU'antica Filofofia\ fotto i fuoi diveríí 
fíati: La Filofofia y dicono , diventb empia 
fotto Diagora; viziofa fotto Epicuro; hypo-
crittea fotto Zenone ; impudente fotto Dio-
gene y avara fotto Dcraochare ; voluttuofa 
fotto Metrodoro; fantafiiea fotto Grátete i 
feunile fotto Menippo \ licenziofa fotto Py-
rhone ; rijfofa fotto Cleante , & c . 

I dlverfi dogmi foííenuti da i vari Filofo-
fi, fono in f in i t i : Cicerone non í! faferupo-
lo d' aíferire , che non vi é niuna cofa nci 
mondo, per quanto aífurda fi fia, che uno 
od un altro Filofofo non abbia foílenuta . 

Dai pr imi che fpacciarono nuove opinio-
rii, e dai primi fondatori diScuole, \A Filo
fofia é venuta a divideríi in Sette innume-
rah i l i , quali antiche , quali raoderne : tali 
fono quelle de' Platonici, degli Epicurei , de5 
Peripatctici, de'Stoici , de' Pyrrhoniani, ê  
degli Accademici ; e tali fono quelle de* 
Cartefiani, de' Neuton tan i , & c . Vedi T o r i 
gine, &c . di cíafeuna Setta , fotto i l fuo 
ar t ieoío: P L A T O N I C E , PÉRIPATETICI . . . ^ 
C A R T E S I A N I , N E U T O N I A N I , & C . I 

La Filofofia fi pubk dividere in due ra-
mt , o confiderare fotto due abitudini y 
Teótetím, e Pratica.. 

Teorética ^ o Teórica, o Speculatíva¥iLO-
S O F I A , é quella che iropiegafi nella mera 
conteraplazione, e che iv i termina. — T a 
le é la Fifica , che é una nuda contempla-
zione della natura , e delíe cofe natura!i . 
Vedi F Í S I C A . 

Filofofia Teorética , dt nuovo fi fuole di
videre in tre cioé Pneumática , Fifica , 
o Somática j e Metafiílca % od Ontolo-
g ia . 

La prima confidera P eíTere , afiratto da 
ogni materia,, i l fuo oggetto fono gli fpiri-
t i , le lor nature , proprietadi > eífet t i , &c. 
Vedi S P I R I T O , e P N E U M Á T I C A . 

La feconda confidera la materia e le co
fe materiali y i l fuo oggetto fono i corpi , 
le lor proprieta,, leggi , &c . Vedi C O R P O , 
e F Í S I C A . 

La terza fi cílende a ciafeuna indiflfe-
rentemente ; i l fuo oggetto fono o corpi > 
o fp i r i t i . Vedi M E T A F Í S I C A . 

Neü 'o rd ins della noftra feoperta, o dell* 



V I L 
arrivo alia cognizione dí efle , la FiHca é 
la prima, pol la Metafifica; ¡a prima nafce 
dalle due confiderate affieme: dopo la notí-
zia di D i o , di noi fíeffi, e de'corpi natu^ 
rali , noi venghiamo a conficlerare ah che 
á r ^ ^ . ^ o o tnr t \ . o ali a t rnbuí i che con-
vengono a tutt i ; e si a formare una fpe-
7ie di Filofofa univerfale ; o dottnna de 
Ente in genere. Vedi O N T O S O F I A , ENS , 
EssENZA , &C. 

Ma neli 'iníegnare , o fporre altrui que-
íti diverfi rami di Filofofia , oíferva un 
ordine contrario ; cominciando dalla piu 
univcrfale, e difcendendo alia piíi partico-
lare. E quindi vediamo , ' perché i Peripa-
terici chiamano Meíafiíica , ed i Cartefia-
n¡ Pneumática, la prima Filofofia. 

A l t r i preferifcono la diftribuzione della 
Filofofia in quatíro part i , cioé i . Pneumá
tica, che confidera, e tratta degli Spiriti . 
2. Somática. de' corpi . La terza compoíU 
d' ambedue , Anthropologia , che confidera 
V uomo , in cui fi trovano e i l corpo e lo 
fpirito . La 4. Ontofofia , che tratta di cib 
che é comune á tütte le altre tre. 

FILOSOFÍA Pratica, é quella che pone le 
rególe della vita virtuofa e felice; e n 'eccí-
ta alia pralica di efle. La Fihfofia pratica y 
é propriamente i'Etica Tola , od i l método 
di condurre una vita virtuofa e felice . -— 
Non oftante i piíi degli Autori la dividono 
in due, giuíla le due forte di azioni uma
ne da dirigeríi con efla; cioé 1°. in Lógi
ca, che governa le operazioni dell' intelieí-
to . Vedi L Ó G I C A , ed I N T E N D I M E N T O . 

2o. Et ica, propriamente cosí detta, che 
dirige quelle della volonta. Vedi E T I C A , 
VOLONTA , C M O R A L É . 

FILOSOFÍA Í V ^ Í Í Í ^ . Vedi NT ATÚRALE . 
F I L O S O F Í A Morale. Vedi MOR A L E . 
FILOSOFÍA molte voltel ancora íi prende 

per la dottrina o per lo fiílema particolare 
d 'opinioni , diíícminate daqualche confide-
rabileFiíofofo, ericevute e feguitate dai fuoi 
difeepoli. Vedi S I S T E M A , cd I P O T E S I . 

In que lio fenfo diciamo 
Arijlotelica FILOSOFÍA . Vedi A R I S T O T É 

L I C A . 
Cartefiana F I L O S O F Í A . Vedi C A R T E 

SIANA . 
Epicúrea F I L O S O F Í A . Vedi E P I C Ú R E A . 
Ermaica F I L O S O F Í A . Vedi E R M E T I C A . 

Neutonlatia F I L O S O F Í A , Vedi N E U T O -
N I A N A . 

Platcnica F I L O S O F Í A . Vedi P L A T Ó N I C A . 
Socrática F I L O S O F Í A . Vedi S O C R Á T I C A . 

- FILOSOFÍA fi piglia anco per un certo 
modo di filofofare ; o per certi princip; , 
fopra i qualí aggirano tutte le ricerchc 
che in efía íi fanno. Vedi F I L O S O F A R E . 

I n quefto fenfo diciamo 
FILOSOFÍA Corpufcuhne , o Atómica , 

Meccanica , Efperimentale, Vedile fotto gli 
Articoli di ciafcheduna , C O R P U S C U L A -
R E , & C . 

La F I L O S O F Í A , di nuovo, confiderafi In 
riguardo al Secólo, od al luogo in cui fu 
infegnata. — fd quedo fenfo diciamo 

FILOSOFÍA Scolajlica , o úella S cual a . 
Vedi S C O L A S T I C A . 

Nuova FILOSOFÍA , &c. Vedi E S P E R I -
M E NT A L E , M E C C A N I C A , ScC 

F I L O S O F I C O , cofa che fi riferiíce a 
Filofofia . Vedi F I L O S O F Í A , e F I L O 
SOFO . 

Cosí diciamo una te/i Filofofica , un 
principio Filofofica , una definizione F i h ' 
fofica , &c. 

FILOSÓFICO jEííir. Vedi E T E R E . 
FILOSÓFICA Critica. Vedi C R I T I C A . 
FILOSÓFICO Oua, apprefib i C h i m i c i , é 

un corpo di vetro fot t i le , od una bollicola 
della formí d' un o v o , con un lungo eol
i o , o gambo; e ufafi nelle digeftioni. Ve
di DIGESTIONÉ . 

FILOSÓFICO M f / e . Vedi M E N S T R U O . 
F I L O S O F I C H E Tranfazioni . Vedi T R A N -

S A Z I O N I . 
FILOSÓFICO Albero , una preparazione , 

chiamata anco arbor Diana: . Vedi A R B O R 
Diana, 

F I L O S O F O , < b i k o a o p o í , una perfona ben 
verfap nelia Filofofia ; o che fa profeífio-
ne di íludiar la natura, e la morale, e v i 
fí applica. Vedi F I L O S O F Í A . 

Le Sette de' Filofofi fono in gran nume
r o , ed í loro dogmi , ed opinioní , con-
tradittorie. Vedi S E T T A . 

Elraonzio, ed alcuni de 'Chimici fi de-
nominano Filofofi per il fuoco . Vedi C m -
M I C A . 

Gl i Alchimifi i e gl i adepti fono bene 
fpeíTo denorainati Filofofi, per eccellenza . 
Vedi A L C H I M I S T A & C . 

F I L -

\ 
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F I L T R A Z I O N E , l'atto di paíTare oaa 

cofa per un filtro; cbiamata anche Colatu-
ra , Percolazione , e Tranfcolaz'ione . Vedi 
F I L T R O , e P E R C O L A Z I O N E . 

L a Filtrazione é una fpezie di diñilla-
xione, che faíñ eolio fpremere un liquore 
per un panno , per un facco, per una pez-
za, o per una carta flraccia, affine di chia-
rificarlo, o purificarlo. 

La piu cómoda maniera di filtrare , é 
per mezzo d' una carta fíraccia , attaccata 
fopra ia bocea o 1'apertura d'un imbuto ; 
la picoiezza de' pori ammette folamente e 
lafcia paffare le parti le piü fine , e ritie
re le altre. Vedi F I L T R O . 

V i fono anche delle Filtrazioni per la 
fabbia, per lo vetro polverizzato, &c. Gii 
fpiriti di vitriolo , di fale e di nitro , fi 
fi'trano per una quantita di vetro piftatOj 
nel fondo d'un imbuto. 

La ftcrezione dei diverfi fughi nel cor-
po, dalla raaíía del fangue, pare che poco 
piu ali.ro fia, che Filtrazione. Pitcairn, ed 
altrí recenti Autori, tengono che la diver-
íita delle Filtrazioni non dipenda dalle dif-
ferenti configurazioni de'pori; ma dalle lo
ro diverfe molí o diametri . Vedi S E C R E -
Z I O N E . X 

Le fontane o forgenti eziandio , é proba-
bile , che íorgano dall' océano per lo fleífo 
principio di Filtrazione, Vedi S O R G E N T E . 

La Filtrazione neiia Farmacia, principal
mente ha parte nelle tinture; come quan-
do una qualche porzione cavafi dagl'ingre-
dienti, o íi fofpende nella tintura, la qual 
porzione non vi é neceíTaria, ma piuttofto 
rende il rimanente fpiacevole e moleíto, si 
al palato, come alia vifta. 

Oltre queüa, vi é una Filtrazione , che 
ha dato molto d'ímpaccio alia filofofia di 
alcuni Secoli per réndeme ragione ; cíoé 
queila che fi compie coü'afcefa delle parti 
piu fottili d' un liquore , su per una maf-
fetta o raataífa di cotone , o di íimile al-
tra materia , che é congegnata a fine di 
gocciolare fopra un a!tro vafe , e lafeiare 
índietro le parti piu groííe. 

Alcuni dicono che ía caufa di queft'afce-
fa é , perché i! liquore gonfia quelie parti 
dei filtro, che lo toccano con entrare nei 
pori delle fila componenti eíTo filtro , per 
lo che elíeoo fi follevano , toccano c ba-

gnano quelle che immediate ñanno fopra 
di effe; e queñe di nuovo le fila feguen-
t i ; e si via via, fin all'orlo o margine del 
vafe ; quando finalmente il liquore torre 
di fopra o trabocca, e difeende nell' altra 
parte del filtro, che pende giíi , per la f«a 
propria natural gravita. 

Ma quefta fpiegazione é foggetta a mol-
te obbiezioni ; fpezialmente eífendo che i 
liquori fi follevano nciriflcíTa maniera ne* 
tubi di vetro , molto al di fopra della fu* 
perfizie del liquore in cui fono immerfi ; 
dove ti vetro non poffiamo iramaginarci che 
fi gonfi cosí. Vedi C A P I L L A R I . 

Altri la fpiegano, confiderando ogni fil
tro, come compofio d' un gran numero di 
lunghi, piccioli , folidi corpi , che ñanno 
molto attacco e ferrati gü ud agli altri ; 
cosí che introducendovifí fra eíTi , perde 
molto dclla fuá preffione, e non pub gra
vitare cosí fortemente, flecóme fa ful flui» 
do íuori d' eíTi. La confeguenza n'é , che 
le parti dell' acqua fra le fila del filtro deb-
bon eífere premute alT insu , e afcendere 
fin che vengano tant'alto, che col loro 
pefo contrabilancino la general preílione 
fulie altre parfi della fuperfizie dell'acqua. 

Finalmente quclli che s'attengono alia Fi 
lofofia Neutoniana deducono ii Fenómeno dal 
principio dell'attrazione. Vedi A T T R A Z I O -
N E . Secondo eííi , la cagione di queüa Fil
trazione é fenza dubbio 1' ifteíía che queila 
per cui i fluid! afcendono ne'mucchi o mon-
ti di cenere , di fabbia &c. r^fteíTa , che 
queila, onde T acqua i fulicvata informa di 
vapore, onde il fucchio follevaíi ne' vegeta-
bili , ed il fangue circoia per le arterie capil
lari , e per li minutiffimi percolatorj delle 
glandule. Vedi A S C E S A é¿ liquori. 

F I L T R O , nella Chimica, &c. un pezzo 
di panno, di tela, di carta, o d'altra ma
teria, che s1 adopera per filtrare , o paíTare 
e fpremere liquori. Vedi F I L T R A Z I O N E . 

II Filtro ha l' i fie lío ufo ed eífetto, in ri-
guardo a' liquidi , che uno ñaccio , o un 
burattello nelle materie fecche. 

I Filtri fono di due forti. — L a prima 5 
femplici pezzi di caria, o panno , per li 
quali il^ liquore é pailato fenza ulteriore 
formalita . 

I fecondi fono attorti come una mataíTa, 
cd uno fioppino, e prima bagnati, appreflb 

fpre-
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fpremud, eduna loro eftremiui poíla nel vafe 
che contiene i l liquore da filtrarfi . L altra 
eñremita ha da ftar fuon , e pender giu aldi-
foíto della fuperfixie del liquore - Col mexzo 
di effi la pih pura parte del ^ " 0 ^ diftilla 

í„,-rL fuon del vale , lalciando ad-asoccia agocciaiuoii •> 
dietro la parte piügroffiera. M l i 

Qudlo Filtro opera come unSifone. \ e d i 

S I F I L T R O * , ¿ anco un incantefmo fatto 
«er mexzo di qualche droga o preparazione, 
che íi fuppone abbia la Virtu d'inlpirare amo-
re . Vedi I N C A N T E S M O . 

* La parola J dirivata dal Greco (piKrpov , 
che fignifica la Jiejja cofa , da (piKtco , 
amo.,. J , . : j lb . ; 

I Film fi diftinguono in', veri e fpurj: gl i 
fpurj fono incanteími, fortilegj, &c . che íi 
fuppone avere un efFetto che paíía le^ leggi 
ordinarie della natura, per qualche virtü má
gica ; tali fono quelli che dicefi fí diano dal
le vecchie, dalle flreghe, &c . Vedi M Á G I 
CO-5 e S T R E G H E R I A . 

I veri Film fono quelli , i quali tal un 
crede che operino, i l loro effeíto per qual
che poter naturale e magnético . — V i fono 
parecchi gravi Autori che credono la realiía 
di queíli fihri ; ed allegano faíti in confer-
maxione del lor fentimento : tra gli a l t r i , 
Van-Helmont, i l quale dice , che tcnendo 
una certa erba ríella fuá mano per un qual
che pexxo, e prendendo poi un picciolo ca
ñe per i l piede coll' iñeífa mano, fu dovunque 
andaííe feguitato dal cañe che abbandonb af-
fatto i l fuo primo padrone. 

E0li aooiugne che i filtri ricercano fola-
mente una conformaxione di mumia ; e at-
tefo quefto principio rende ragione de' fe-
nomeni dell' amore trafpiantato col tocco 
di un' erba ; imperocché , dic'egli , i l ca
lore comunicato all' erba , non venendo fo-
lo , ma animato dali'emanaxioni degli fpi-
r i t i naturali , determina 1' erba verío P uo-
m o , e la identifica con l u i : avendo poi r i -
cevuto quefto fermento , ella attrae lo fpi-
rito delP aitro oggetto magnéticamente , e 
gli da un movimento amorofo. Vedi M u -
M I A , e T R A S P I A N T A Z I O N E . — Maquefta 
é una mera canta-favola ; e tutti i filtri , 
per quanti fatti ñ poífano allegare , fono pu
ré chimcre . 

I Naturalifti afcrivono un efFetto un po
co aííne a quello d'un filtro , ,alle cantha-

Tomo IV, 
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ridi prefe per bocea : queñe , é vero , ten-
dono ad eccitare amore , o piuttofb luffu-
ria : ma é luffuria in genérale , non deter-
minata ad alcun particoíare oggetto 5 e non 
lo fanno in altro modo, che irritando le fi-
bre de' nervi e de' mufcoli , per 1' axione 
de' quali eífettuaíi P emiffio feminis . Vedi 
C A N T A R I D I . , 

F I M B R I i E . L'eftremitadi, o gli orli dellc 
tube fallopiane era no un tempo cosí chía-
mate ; fígnificando tal voce un orlo guernito 
di frangle , a che appunto la detta parte delle 
tube fomiglia . Vedi Tav, Anat. (Splanch ) 
fíg. 9. l i t . ^ . Vedi anche FArticolo F A L L O 
P I A N E tube. ^ 

F I M B R L V T O , un termine neli 'Araldí-
ca , che fignifica, che un pexxo dell' arme 
é orlato attorno da un altro di differente 
colore . 

F I N A L E , quello che termina , o viene 
ultimo in ogni cofa; come ungiudixio 
le j una. finale fentenxa &c . 

I Teologi chiamano l'impenitenxa de're-
probi finale , fupponendo cíf e!la continui 
fino al fine delle loro v i te . 

Caufa F I N A L E , é i l fine per cui una co
fa é fatta . La Caufa finale é la prima co
fa nell'intenxione d'una perfona che fa una 
cofa , e T ultima nell' efecuxione . Vedi 
C A U S A Finale. 

Le Caufe finali fono di buon ufo nell' E t i 
ca ; ma fallad e pregiudixiali nellaFifica^ né 
da ammetterfi in alcun contó ; puré i l Sig. 
Boyle propone alcune viíle , o rególe , fup-
pofte le quali , le dette Caufe fi poífono 
ammettere in una efpreffa ricerca , od in~ 
vefiigazione delle Caufe Finali delle natura" 
U cofe. 

leyere F I N A L I , fono quelle che chiudono 
o terminano le voci . La figura chiamata 
Apócope, confifte nel torvia le l e t t e re^W/ . 
Vedi APÓCOPE . 
, ;Gli Ebrei hanno cinque lettere finali ; 
che , quando fono nel fine d'una parola , 
hanno una figura differente da quella che 
hanno nel principio o nel mexxo di eífa . 
Quefte fono i , D , t ] ; f , caph, mem , 
nun , pe , tfade ; le quali fuori del cafo di 
trovaríi nel fine delle voci , ferivonfi cosi1 

F I Ñ A N Z E * , nella polixia Francefe , é 
un termine che dinota 1'éntrate del Re , e 
del pubblico : rifteíTa cofa a un di preño t 

N ch^ 
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che tra gl ' Inglefi la parola treafury. , o éw 
ehequer̂  apprelTo gl 'I taliani erario , ed üijfe 
^ degli antichi Romani. Vedi T R E A S U R Y , 
E X C H E Q U E R , & C . 

* X¿z parola e derivata dal Germánico F i -
nantz, ra/pare, «/Kr^ . Ma Du Cange 
ne preferifce la derhazwne dal Latino 
bárbaro financia , prEeftatio pecunia
ria . 

H Confeti des Fmanees corrifponde ai no-
ñ n Lords commijjioners of the treafury , Si-
gnori Commiiiarj dell'erario regio . I I Con-
troleur General des Finances , al noítro Lord 
high treafurer , Gran Te ferie re &c . 

_ I Francefi hanno una fpezie particolare 
di figure , o di caraíteri ^luraerali , che 
chiaraano Chijfre de Finance . Vedi G A 
R A T T E R E . 

F I N E S T R A , un' apertura , od un luogo 
aperto nel fianco d'una cafa , per introdur 
l'aria ed i l l u m e . - Vedi 7^. ^rc/;/?. fig. 4 .̂ 
Vedi puré gli articoli F A B R I C A , A P E R T U 
R A , L U C E , &c . 

Abbiamo varié fpezie e forme ¿1 fineflre j 
come finejlre di vetro , fineflre di fil di ferro , 
fnefire di corno &c . Fineflre á rca te , circo-
k n , elliptiche, quadrate e piatte 5 rotonde, 
ova l i , gottiche, regolari, ruftiche \ aggiu-
gnivi quelle che hanno i l lume dall' alto , 
come fpiragli. Vedi V E T R O , P Í O M B O , PÍOM-
B A J O , & C . 

Le rególe principali in riguardo alie fine
flre fono: 10, Che íieno tantopoche i n n ú 
mero , e tanto modérate nelle dimeníioni , 
quanto cib pub accordarfi con altre rególe 
e cireoílanve; perocché tutte le aperture in-
debolifcono gl i edifízj. 

2o. Che íieno porte a conveniente diñan-
za dagli angoli , o cantoni del!' edifízio , 
perché quella parte non deve eífere aperta 
e indebolita , i'ufizio della quale é foftenere e 
legare tutto i l reílo dell' edifizio. ' 

3 o. Che fi ponga cura , che \t fineflre íieno 
tutte eguali V una all' altra, nel loro rango 
ed ordine; cosí che quelle alia dritta corríf-
pondano a quelle su la finiftra, e quelle di 
iopra , íieno a dirittara íopra quelle di fotto : 
ímperocché queíla íiíí.iazi'oñe di finejlre non 
folo riefee elegante td uniforme; ma di piu' 
i l vuoto eííendo íopra i l vuqto , ed i l pie--
no fopra i l pieno} aggiunge forza a tutta la 
fabbrica. 
1 Quanto alie lor dimenfioni 5 é da porfi cu-
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ra , che ne piu, né meno di amo ad efTe di 
lume, di quel che fa bifogno; percib s'ave-
ra riguardo di proporzionarle alia grandezza 
dclleííanze che hanno da ricevere i l lume. 
— Egli é evidente che una camera grande 
abbifogna di piíi lume , e per confeguenza, 
di fineflra piíi grande che una piccioia j ed 
é contra. 

Le aperture delle fineflre % nelle cafe di 
una mediocre grandezza^, fi pdffon fare di 
quattro piedi e mezzo , o einque tra gli 
ílipiti i e negli edifízj grandi , fe i e mez
zo , o fette piedi ; e la loro altezza i l dop-
pio della lunghezza almeno . Ma nelle 
ftanze alte , o negli edifrzj piü grandi , la 
loro altezza eflfer pub un terzo, un quarto, 
o mezza la loro larghezza , piii che i l doppio 
della loro lunghezza. 

Ta l i fono le proporzioni per \e fineflre del 
primo piano ; e fecondo quede íi regolano 
quelle de' piam , o appartamtnti luperiori, 
per quel che riguarda la larghezza : raa quan
to all ' altezza , devono tíiminuiríi : quelle 
del fecondo piano una tei'za parte piu baííe 
che del primo, e quelle del terzo piano una 
quarta parte piu bafie che del fecondo . Vedi 
F A B B R I C A . 

F I NIL4 T R E coir architrave. Vedi l 'Articola 
A R C H I T R A V E . 

F Í N E S T R E fatte neltetto-. Vedi L A N T E R Ñ A . 
F Í N E S T R E a telara . Vedi 1'Articolo T E -

L A R O . 
Scenografia delle F Í N E S T R E , Vedi l 'Artico-

lo S C E N O G R A F I A . 
F I N E S T R A , nell' Anatomía , &c . Vedi 

F E N E S T R A . 
F I N E Z Z A , traduzione del termine Fran-

cefe F I N E S S E , i l quale ha corfo nella Lingua 
Inglefe , e letteralmente íignifica 1' ifteífo 
ehe la voce Inglefe Fme?íf?/>.- benché fi ado-
peri d' ordinario per dinotare quella pecu
liar delicatezza , o fottigliezza che fi feorge 
nelle opere dello fpirito , e le partí le piu 
afeofe , le piu dilicate efublimi d'ogni feienza 
od arte. 

U n uomo di guita non pub mai eífer va
go di acutezze , dove la finezza ( fineíTe ) 
ífa in un equivoco , o in un' ambiguita . 
Coílui intende tutte lefinezze {all the fine (fes) 
dell5 arte fuá . La foftanza, e quel ch'é parte 
neceífaria d'una lingua , prefto e con poca 
fpefa s'irapara 5 h finezze e le dilicatezzs 
coftano molta fatica, 
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F I N I M E N T O , neli' archltcttura , Scc 

fpeíTo fi applica al coronamento , od ali 
acroterio ed alia fommita d un pezzo d 
edifizio ; iv i porto per terminarlo , e per 
finido . V«di C O R O N A M E N T O , e A C R O -

^ F T N I T O una co^ terminata o limiía-
ta , in contradizione a infinito . Vedi I N -

F1[GI]Iscólaftici fanno duefpezie ái Finito^ 
L'uno quanto aWeftenftone, che s'appliea 

alie cofe che non hanno tutta la eílenílone 
poflnhile, o concepibile. _ 
5 L* aítro quanto alia perfeztone applica-

to alie cofe , che non hanno 1'ultima per-
fezione. 

Per acquiflare un' idea d' una cofa jjmta 
in punto di perfezione , prima concepiamo 
la cofa come avente certe perfezioni 5 e poi 
concepiamo qualche altra perfezione , che 
ella non ha; o qualche perfezione in un gra
do ulteriore . 

C o s í , quando io dico che tre é un Hume
ro finito , prima concepifco un numero, co-
ñante di tre unita ; pofcia concepifco dell' 
altrc unita al di la di quefte tre . Cosí io 
concepifco la mia mente finita , con of-
fervare certe perfezioni al di la di quelle 
ch' io trovo nella mia mente . Vedi P E R 
F E Z I O N E . 

Nella ftefla guifa io concepifco qttefío ííu-
dio o queña camera eíTere finita , avendo un* 
idea d' eflenfione al di la di queíía che qal é 
contenuta. Vedi E S T E N S I O N E . 

F I N I T O R , nelí 'Aílronomia , P Orizon-
t e ; cosí cíiiamato , a cagione chrei finifce 
o termina la vifla , o ú profpetto. Vedi 
O R I Z O N T E . 

F I N O , quello che é puro , e fenza m i -
fíura . I I termine particolarmente s'adopera , 
parlando dell'oro e deir argento . 

L ' oro fino ha da eíTere di ventiquattrb ea-
r a t i m a ve n' ha poeo, fe pur ve n'ha, che 
arrivi a quefto grado di finezza. 

_ L ' oro cosí fino é dolce o tenero, e diffi-
eile da lavorare 5 per la qual ragione vi íi me-
fchia fempre una certa quantita di lega. Ve
di ORO , L E G A , C A R A T O . 

L' argento fino é quello di venti penny 
weights {danari di pefo). Vedi A R G E N T O , 
« R A F F I N A R E . . 

F I N O C C H I O , ofemsnza ¿¿ /FINOCCHIO , 
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nel commercio &c. un femé lunghetto, ñtia-
t o , piatto da una parte , e rotondetto dalF 
altra ; di un güilo dolcigno , non diffimile 
dal femé d' anici: ed é prodotto da una pian-
ta umbellifera delP iíleffo neme , ben nota 
come un carmangiare, dai botanici chiama-
ta Fceniculum vulgare. 

I I Finocchio entra nel commercio de'dro-
ghiñi e degli Speziali. E^ftimato un carmi
nativo , ed ufaf i come gli anici , per difpel-
lere i flati nel corpo; e correggere la fenna, 
ed altri vegetabili purganti. 

V i é puré un'acqua fonte , o acquavite , 
fatta dei femi di Finocchio ^ chiamata acqua 
di Finocchio . Gl ' ingredienti fono femé di 
Finocchio j ligorizia, acquavite , e vino blan
co, che fi diílillano infierne; ed alia eíTert-
za di queñi s1 aggiungono fpirito di vino , 
zucchero, e mandorle ¿rJici , i l tutto 
t o , &c . 

F I O N D A , f u n f a } ün ifírumento f a t t o di 
t o t í i c t , che ícrve per fcagliar pietre con gran
de viol.cnza. 

Plinio , L j % c. 5. attribuifce P invenzio-
ne _ de l la fionda a i Fenicj: Vegezio P aferive 
agli abitatori de lie ifole Baleari , che nelP 
antichita furono famofí, per la deftrezza nel 
f e r v i r í i della j^ow.^ . Floro eStrabone dicono 
che que' popoli portavano tre fpezie di fi on
de , alcune piü lunghe, altre piü corte, che 
eglino adopravano fecondo che i l o r o nemi-
ci eran p i u da preíío o piu lontani» Diodo-
ro aggiugne ehe le prime fervivan loro i n 
vece di fafeia per l a teña , le feconde per 
cintura, e che le terze fi portavan coftante--
mente da loro in mano. 

F I O R E , F L O S , quella parte d'uoa p lañ
ía , che contiene gli organi della generazio-
ne ; o le parti neceííarie per la pFopagaz io -
ne della fpezie. Vedi P I A N T A , e G E N E R A -
Z I O N E dclle Piante . 

I I Fióte é una produzion naturale j chq 
precede i l frutto e da la femenza . Vedi 
S E M E , e F R U T T O . 

La ftruttura de' fiori é alquanto varia j afa-
benché in genérate íieno C o m u n i a tut t i , 
fecondo Grew, quefte tre parti , la boccia ^ 
i l fogliame, P addobbo . Vedi BocGiA , Fo-
G L I A M E , & C . 

M . Ray fa contó % che o g n i ; Fiore- per-
f e t t o abbia quefte q u a t t r o p a r t i . ? pétala % 
Jiamina, apio?? ^ Q ftylm, o pijlillo ; Quelli, 



loo F I O 
che mancano di qualcuna di queñe partí ei 
íi reputa Éim imperfetti . Vedi PÉTALA , 
S T A M I N A , &c . 

Nella maggior parte delle piante v i é un 
perianthiura , detto anche caljyx , o coppa 
del F t o r e y ch' é di una coníiílenza piü forte 
che i l Fiore ftefíb , ed c deíHnato a raífor-
•zarlo e confervarlo . Vedi P E R I A N T H I Ü M , 
e C Á L I C E . 

I n alcuni Fiori i due feíTi fono confufí , 
cioé le parti del mafchio e della femmina íl 
trovano nel medefimo F t o r e : in altri fono 
.íeparate; e di quefti ancora , alcuni fon fe-
guitati dai f ru t t i , ed altri no: donde r F t o r í 

vengono a diftinguerfi m mafcbi ¿ femmins , 
ed ermafroditi. 

I piii de' Fior't fono della fpezie d' erma
froditi : TaX'i ex. gr. fono i l g igüo , i l tul i -
pano , rarfodillo , i l rofmarino , lafalvia, i l 
thymo, i l geranium 3 Faitea &c. Vedi E R -
M A F R O D I T O , . ' 

La ítruttura delle .parti é a un dipreffo 
la fteíTa in quelli , dove i feííi fono divifi . 
La differenza tra loro coníifle in queño , 
che gli flami , (flamim) e gli apici , cioé 
le parti mafchili , in queíli , fono feparati 
da' piftilli ^ eflendo ora fui medefimo fulcro 5 
ed ora fopra diverfi. 

Quelli ne'quali v i fono gli lia m i , perché 
non portano frutto , fono chiamati Fiori 
mafchi, o fterili , e da'botanici Fiori Jlami-
nei : Queíli che contengono i l piftillo , ef-
fendo feguitati dal frutto , fono chiamati Fiori 
femmine , o f c c o n d i . 

Tra le piante , che portano parti e ma-
fchie e femminine ful medefimo fulcro , ma 
i n diftanza le une dall5 altre , contanfi i l 
cocomero , i l melone , la zueca , i l grano 
turco , i l girafole , la noce , la quercia , 
i l faggio , P abete , P ontano , i l cipreíío , 
i l cedro, i l ginepro, i l moro &c . 

Quelli , dove le parti del mafchio e del
la femmina fono pórtate fopra diverfi ful-
cri , fono alcune fpezie di palma , i l fal-
cio , i l pioppo , i l canapé , lo fpinace , Pur-
tiche , e i luppuli . Vedi G E N E R A Z I O N E 
delle Piante. 

M . Ray divide i Fiori in perfetti ed /m-
perfetti. 

Per F I O R I perfetti ei conta quelli che 
hanno petali, quantunque manchino di ífa-
j n i (Jlamina ) . Suddivide quefti in fempli-
$i ) cioé quelli che non fono compoíH di 
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altri p i cco l i f /W, e che ^ordinario non han-
no che un folo ftylo ; e compofli, che conftano 
di piíi flofeuli , o fiorellini , tutti perb non 
facendo che unFiore . Vedi F I O R I fcmplid. 

F I O R I Jhnplici , fono o manopetali , che 
hanno i l corpo del Fiore tutto d' una fo-
glia intera , Benché qualche volta tagliata , 
o divifa un pochetto , in piu foglie , o peta-
la , apparenti ; come nella borragine , nel 
bugloífo , &c. ovvero , Polypetali, cioé quel
li- che hanno pétala o foglie diílinte, e che 
cafcano fuora íeparatamente, e non infierne 
od unite , fíceorae fan fempre le foglie appa
renti - ¿e* fiori monopctdi. 

Ambedue quefti fono di piu divifi in fiori 
uniformi, e diformi . 

I primi hanno le loro parti della dritta 
e della finiftra , quelle dinanzi e quelle di 
dietro tutte fimili; ma i diformi non hanno 
quefta regoíarita , come ne' fiori della falvia , 
delP urtica moría , &c . 

I F I O R I monopetali diformi , fi dividono 
ancora di nuovo , i0 , in Semifijlulari , cioé 
quelli la cui parte fuperiore raflomiglia ad 
una canna', tagliata obliquamente ; come, 
nell'Ariftolochia : 20. Labiati , cioé quelli 
o con un labbro folo, come nell' acanthium 
e nello feordium ; o con due labbra , co
me nella maggior parte de' Fiori Labiati , 
E qul i l labbro fuperiore é talor, volto all* 
insu, e -cosí rivoha la parte convelía all' i n -
gi í i , come nel chamsecyífus, &c. maperlo 

, piü i l labbro fuperiore é conveffo di fopra 5 
e volge la parte cava al l ' ingjü, e cosí rap- m 
prefenta una fpezie d'elmetto , o di capuc-
cio monacale ; onde fono fpeíío chiamati , 
galcati, cucullati, e gakriculati flores. — Ta-
l i fono i Fiori del lamium , e della maggior 
parte delle Piante verticillate . -- Talvolta 
anche i l labium é infero , e talvolta divifo. 

.Cormculati y cioé que'-Fzori cavi che han-
no su la lor parte fuperiore una fpezie di fpro-
ne , o di cornicino ^ come nella linaria , nel 
delfinum , &c . ed i l eornieulum, o calcar, é 
fempre impervio su la cima, o punta . 

I F I O R I compojli fono o difeati , o plani-
folii, o fiflulari. 

Difeati, oDifcoídali, fono quelli , i cui fio
rellini ( flofeuli ) fono difpofti in uno cosí ftret-
tamente , ed egualmente , che fannf) la fuper-
ficie del F/ore piaña e piatta ; i quali percib , 
a cagione della loro forma rotonda , fomi-
gliano a un difeo. 

Que-
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Queflo dlfco é talor radiato, quando vi é 

una fila o i r k n o di foglie che ftanno intor-
no nel diíco , come le punte á una ftella ; 
e>m nella matricaria, nella cham^melum, 
o camomilla , &c. - e talor nudo , e che 
nonl ha fimili foglie agmfa diraggi intorno ai 
lembo del dlfco 5 come nel tanacetum . 

Planifoln , quelli che fono compofti di 
pión piani , difpofti infieme in ferie o file 
circolari, attorno del centro , e la cui fac-
cia per lo piíí é fraftagliata, intaccata, in-
eauale , e divifa j come hierachia , fon-
c h i , &c . • • 

F i f i u l a r i , quelli che fono compofti di piu 
fiorellini lunghi, cavi, come cannelle , tut t i 
divifi in grandi tacche nell' eílremitadi. . 

I F I O R I I m p e r f e t t i fono quelli che man-
cano delle foglie ( pétala ) e fi chiamano 
parimenti fiaminet , a p e t a l i , e c a p i l l a c e i 

F l o r e s . 

Quelli che flan fofpefi o penduli da fila 
f o t t i l i , fimili a lanugine, fono dal Tourne-
fort detti a m c n t a c e i . Noi l i chiamiamo c a t -

tails, code di'gatto . 
I Botanici fomminiflrano varíe altre divi-

f ioni , e denominazioni de1 Fior i . 
F I O R I Campaniformt, cioé quelli che han-

no la forma cT una campana . 
•¡ Cruciformt , fono quelli che conftano di 
quattro petali , o foglie : i l cálice in quefti 
coníenendo puré quattro foglie j ed i l piftil-
lo fempre producendo un frutto . Tal i fono 
quelli del i a planta de'gherofani , de' cavoli 
capucci, &c. 

I n f i m c l i b u l i f o n n i , fono quelli chefomiglia-
no alia figura di un imbuto, cioé fono lar-
ghi ed ampj nella cima , e rifiretti in un 
eolio ful fondo : Ta l é quello dell' orecchia 
urfina. 

C u c u r b h a c c i , quelli che raffomigliano al 
F h r e della zueca , od hanno 1' ifleífa confor-
mazione che quello. Vedi C U C U R B Í T A C E I . 

S t a m i n c í , quelli che non hanno petali , 
ma conílano totalmente di flamina , o fili , 
con ápices nella fommita . Le foglie porte 
attorno di quefti ftami, non fono da ftimar-
fi per foglie o petali ver i , ma per un cali-
ce ; attefo che di ventano in appreífo una 
capfula , od un coperchio , che inchiude i l 
femé; lo che é ufizio del fplo cálice . Vedi 
CÁLICE . 

I n fatti egli é eífenziale nelle foglie de' 
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Tíon , ch' elleno non fervano di ricovero e 
coperta per le femenze che fuííeguono j e 
quefta appunto é la caratteriftica che diftin--
gue le foglie o pétala de' F i o r i dal loro cá
lice ; imperocché , che i l color particola-
re delle foglie non decida fe le-parti conte
fe fieno foglie del F i o r e , ovvero i l cálice 
de' Fiori , egli appar quindi , che troviam 
alcune foglie de' Fiori che fono verdi come 
i l cálice , ed alcuni calici colorad come le 
foglie. 

L e g u m ' m o f i F I O R I , fono quelli delle piante 
leguminofe . Quefti raííomigliano alquanto 
alie farfalle , per la qual ragione fono chia-
mati F l o r e s p a p t l i o n a a e i . 

P a p i l i o n a c e i , conftano di quattro o cinque 
foglie , delle quali la fuperiore é chiamata 
v e x i l l u m , e la piü baífa c a r i n a ^ come fomi-
gliante al fondo di un battello. Le foglie di 
mezzo fon dette l a t e r a l e s , o a l a . 

Dal fondo del Cálice forge un piftiilo , 
che é cerchiato da una fpezie di fodero , o 
coperchio, merlato di ftami, o fili. Quefto 
piftiilo diventa fempre i l frutto, e comune-
mente chiamafi la guaina , i l baccello o J i -
l i q u a in Latino. Vedi L E G U M E . 

U m b e l l i f o r m i , fono quelli con diverfe fo
glie doppiate , e difpofte a maniere di ro
ía ; ed i l cui <|;alice eífenzialmente diventa 
un frutto di due femi , uniti , avanti che 
vengano amaturita, ma che poi fi feparano 
fácilmente y 

Hanno quefta denominazione , a cagion 
che fono geneíalmente foftenuti da buon nu
mero di fili , che procedendo dall' ifteífa 
centro , fono diramati. tutt' intorno come i 
baftoni di un' ombrella . 

D i quefta fpezie fono i fiori del finoc-
chio , dell' angélica , &c . Vedi U M B E L -
L I F E R I . 

V e r t i c i l l a t i , fono quelli che paiono fchie-
rati in tanti piani , anelli , o raggi lungo 
gli fteli : Tal i fono quelli del marrubia ? 
dell' orminium, &c. 

I F I O R I J ne'giardini , fi diftinguono in 
t e m p c j l í v i , o fiori d i p r i m a v e r a , i quali fio-
rifeono ne1 meíi di Marzo, Aprile , e Mag-
gio : Tal i fono gli anemoni , gli asfodeli , 
i giacinti , i tulipani , le giunchiglie , ; 1 
taílibarbaífi, i Fiori di primavera &c. ed m 
j w j t i ' • .\c'-;:^ '.. • ; • * J • 

E J i i v i j cioé quelli che fi aprono n e ' m e á 
di 
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é l Giugno, di Lugl io , e cr Agoíío i: t o t ñ t 

i vivuulij , i gigU, lemarghe-í ghcroíani, 
l i t e , i papaveri, & c . 

¿ ¡ u t u n n a l i , o tardi cioe quelli di Se£-
ternbre , e d iOí tobre i come 1'oculus Chri-
fti, i ghtrofam d' india, e le rofe , le vio
le mainmole , rl fior gentile 9 &c . 

D i qutiti F i o r i y quelii che íuffiilono tut-
to 1' anuo , cioé nel gambo o ftelo ,. o al
meno nella radice , íono chiamati p e r e n n í . 

— E qufJli che fi hanno da plantare , o 
feminaie di naovo ogni anno y íecondo la 
ftagione , íono chiamati A n n u a l i 

F í O R E ,. neii'Arebitettura , íecondo V i -
truvio y é una rappreíentazione di qualche 
T t o r e inimagmario % per modo di corona
mento,, o di finimento r su la fommita d' 

una cupola. &c^ 
I n vece di quefto , i moderni comune-

snente ufano di porre un vafe, una baila, 
o fimili i . 

F I O R di giglio r jieur de IW nel Francefe , 
0 gislti affolutamente , nell' Araldica , fono 
wn pexzo , o un fimbolo d' arme gentilizia 
antico e di gran dignita ; poiché íi reputa i l 
giglio per i l piu nobile di tutt i i T l o r i , e 
come tale in tutti i tempi é flato quello che 
1 Re di Francia hanno poríato nel loro Scu-
do Reale \ benché i l deeorfo de' tempi P ab-
bia reíb piu volgare nell' Araldica. 

I n alcune cotte d'arme, fi porta fempli-
ce, in altre triplice,. in. alíre feminato per 
tutto lo feudo., 

F I O R E á d C a p l t e l l o , e un ornamento di 
fcoltura, in forma di rofa , nel mezzo dell' 
abaco Cor in t io . Vedi A B A C Ü S , z T a v . A r -

é h h . fig..2ó., l i t . 4 , 
I n quello del Compoíito f non é una ro

í a , né alcun vero F/ore ,, raa una fpezie im^ 
maginaria áí F i o r e . Vedi C O R I N T I O & G . 

F I O R I nella Chimica , fono le parri le 
p iu fine e le piu fottili de' corpi fecchi, e 
lévate o fublimate col fuoco , e che fi at-
taccano ai vafi , in forma di polvere fina 
T a l i fono i F t o r i di foifo , &c,- Vedi Su-
B L I M A Z I O N E . 

F I O R I d i So l fo , fono i vapori dellá foí-
fonaria fquagliata , che transmettonfi da una 
pentola di ferro ( in cui ella fta bollendo) 
fer raezzo d' una fpezie di rete , in una 
fianza chiufa, dove quefto vapore íi condena 
•h m Fiori.. Vedi:SOLFO,. 
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FlOR d i F a r i ñ a , di R i f o y c Ü a i t r o g r a 

no . Vedi F A R I Ñ A * 
F I O R I * , nell' Economía anímale , diño-

taño le purgazioni menñrue delle donne oá 
i mefi . Vedi M E S I ? e MENSES . 

* N i e o d d i r i v a i n q u e f t ® f m [ o l a p a r o l a 

fiori, flores d a fluere q . d . F l ú o r e s : a l ~ 

t r i v o g l i o m che i l n o m e a h b i a p r e f o q u i n -

d i f occaftone , eioe she le donne n o n con-

eepifeono , f i n c h e n o n h a n n o a v u t o i lor 

Fion ; eos) che q u e f l i f o n o u n a f p e z i e d i 

p r e s o r r i t o r i d e l loro f m t t o ., 

F I O R I , nella Rettorica, fono figure, od; 
ornamenti del diícorfo, dai Latini chiama
t i f l o f e u l i . Vedi F I G U R A . 

F I O R I N O , fi prende ora per una mone-
ta reale; ed ora per una moneta immagi-
naria, o moneta di conio - Vedi C O N 10 ? 
e M O N E T A 

II F I O R I NO , come C o n i o , é di diverfí va-
lori , fé£ondo i diverfi metalli , e i diverfí 
paefi dove é ba t íu to . Le monete fotto que-
fla denominazione , anticamente erano mol-
to frequenti nel coramercio 5 al prefente fo
no men; eomuni, benché fe ne fíen battutte i n 
copia nell' Ollanda , d' argento Inglefe , du
rante la guerra che fu terminata col Tratta-
to di Riswik . — E probabiliííimo che ab-
biano preío i l nome dal luogo dove furono 
prima baítuti ,. cioé dalla citta di Fiorenza» 
La loro Era é circa 1'anno 1251. Quantun-
que altri aferivano i l nome ad un fior di 
giglio , che fu feo)pito da una parte della-
moneta.. 

I Fiormi d'oro fono la maggior parte d' 
aflai dura e bafla lega; alcuni non ecceden-
do tredici o quattordici caratti, e niuno die-
cifette e mezzo . Pefano circa due penny 
Weights, ( d a ñ a r i d i pe fo ) e tredici grani. 

Vi l l an i oííerva , ehc v i erano ¿ t 1 F i o r i - n r 

d'oro nel IO :6J j dal qual tempo i nomi 
F r a n c k o F l o r i n furono applicati ai con; d' 
oro, che fino a quel tempo fi aveano chia
m a t i / o / ^ ' , fcellini, Vedi F R A N K &c . 

Quanto ai F i o r i n i d'argento, quei d 'Ol
landa valgono eirca 40. foldi Francefi , od 
i . y. 10. ~ d . flerl. Qiielli di Genoa circa 8-I-
d. fterL 

Le pezze , o monete di tre F i o r i n i chia-
maníi D u c a t o n i . , Vedi D U C A T O N I 

F I O R I N O , come m o n e t a d i c o m p u t o , fiuía. 
da'mereaati e banchieri-Iíaliam , Ollandefi x 

Te-
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Tedefclii, nel tenere i loro Hbri , c fare i 
loro conti . Ma cmefto F h r m o é raolto di-
v^r ío , ed ammeíte varíe divifíoni , I n O l -
landa egli é ful piede del F t o r m o raoneta 
reale di quedo nome, che contiene 24 ^ 
nari Grolch , ed é diviío in Pacardi, e Pe-

A Francfort, Nonmberga b z c . equivaie a 
tre fcelliai ílerl, e divideíl in Creutzers, e 
Ffennings , A Liegi equivale a. 2 s . 3 d . A 
Strasburgo, a 1 B d . InSavoia, a IT d . 
A • Genoa a 8~ d . Ed a Ginevra a 6$ d . 

F I O R I N O , F L O R Í N , o F L O R E N C E , fu an
che una raoneta d'oro battuta in Inghilter-
ra nell'anno 18 d' Eduardo I I I . del valore 
di 6. fceliini. 

, Carabdeno dice che fa cosí ch iamaío , 
perché fatto da' Fiorentini: Fabiano offerva , 
che i F i o r i n i non era no di oro cosí fino co
me le altre monete , chiamate nobles , e b a l f -

mo-bles di cotefto Principe. 
Ma queilo che é piu offervabiie íl e, che 

Fabiano chiama i l Fiorino a p c n n y , del 
valore di 6 s . 8 d. i l merzo Fiorino , h d f -
p e n n y , valuta 3, s. 4. d, i l quarto di Fiorino , 
a f a r t h i n g , valuta 1. 8. d. 

Qiiefte parole IpeíTo da noi s1 incontrano 
sielle vecchie ftorie , e computazioni, appli-
cate ai diverfi con], come ai reali, agii an
ge l í , &c . dove s' ha a intendere p z r p c n n j / o 
d e n a r i u s , l ' intiero, per ob idus la meta , e per 
¿ ¡ u a d r a n s la quarta parte , o fardino , Vedi 
D E N A R I U S , P E N N Y , O B O L U S , &c , 

F I O R I T O o F I O R A T O , nelle manifattu-
re — un drappo , íi dice fiorato , o figurato, 
guando v i fono rapprefentaxioni di F i o r i , o 
naturali, o immaginarj, lavoraíivi íopra, 

V i fono de' drappi a fiori di quafi tutte le 
fpezie di'^materie : fiori d' oro , d' argento s 
di Teta , di lana, di f i lo , di bambagia , &c. 
I Drappi e i panni fono comunemente dcno-
minati dal fondo, su cui fono fatti i fiori. 

Cosí vi fono de' velluti , de' taffeta , de' 
úommafchi, de' muerri , de'dimiti, &c . fio-
m i . Vedi V E L L U T O , TAFFETA"* , D O M M A -
sco &c. 

Quelli a fiori con oro e con argento, fo
no piu comunemente chiamati broccati . 
Vedi B R O C C A T O . 

I F i o f i fono d' ordinario lavorati nell' iftef-
fo terapo che i l drappo, o i l fondo. I fili 
<lelj' ordito íi follevano, e s' abbaííano per via 
di ípaghi paffati per mezzo ad ejOTi nel oion-

F I R . 0 3 
tare i l íe la io , e r artefice paíTando i i íuofi, 
l o , o fia la materia de'fiori, cioé argento 
oro , íeta occ. tra le fila cosí follevate , forma 
i fiori. Vedi O R D I T O , T R A M A , & c . 

E ' curiofifíimo vedere a montar un té
lalo , cioé metterne in ordine i l lavoro j c 
a leggere , com' eglino dicono , i l difegno r 
ma é poco men che impoffibile i l defcri-
verlo; puré ci fiamo sforzati di darne qiral-
che idea fotto T articoio D I S E G N O , Vedi 
T A P E Z Z E R I A . 

FIORISTA , una perfona curiofa, ocfer-» 
citata , e pratica ne* fiori ; nelle loro fpe-
zie , nomi , caratteri , coltivazione , & c . 
Vedi F I O R E . 

F I R M A M E N T O , nell'Aftronomia antn 
CÍT:, 1' ottavo cielo, o 1' ottava sfefa , cioé 
quello in cui fupponevaíi eífere collocate le 
ítelle fiííe . Vedi S F E R A . 

E' chiamato 1' ottavo , in riguardo ai fet-
te cieli o alie fette sfere dei pianeti, ch* 
egli ccrchia, 

E íuppolio avere due mot i : U n moto diur
no , datogli dal primum mobile , da levante 
a ponente , intorno ai poli dell' eclittica : ed 
un altro oppoílo moto da ponente a levan
te ; i l qual ultimo moto egli finifce, fecon-
do Ticone in 25412 anni ; fecondo Tolo-
meo, in 36000; e fecondo Copernico , i t i 
258000: nel qual tempo le ílellc fiííe ritor-
nano agli fteífi preciíi punt i , ne' quali elleno 
erano ful principio. Quefto periodo é comu
nemente chiamato 1' anno Platónico , o 1' an
uo grande, Vedi P B E C E S S I O N E d e g l i E q u i ~ 

n o z . j . . 

I n diverfi luoghi de'iia Scritíura la parola 
F i r m a m e n t o fi adopera per la mezzana re-
gione dell' aria . Mol t i degli antichi accor-
davano , co'raoderni, che i l F i r m a m e n t o foíTe 
una materia fluida; abbenché quelli che g l i 
diedero la denominazione di F i r m a m e n t o , 

i ' abbiano dovuto credere folido. 
F I R M A N , nell 'IndieOrientali , e partí-

colarmente ne' Territorj del Gran-Mogol , 
é i l paíTaporto, o la permiifione, accordata 
ai vafcelli foraílieri, per poter trafficare den
tro la lor giurisdizione, 

F I S G A L E , cofa che fi riferifce all ' inte-
reífc pecuniario del Re , perfona pubblica, 
o privata . L ' Imperadore A d r i a n o erefle P 
ufizio di Avvocato F i f c a k nell'Impero Ro
mano . Vedi A V V O C A T O . 

F I S C H I A N T I . Vedi S I B I L A N T E 
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FISCO * , FISGUS , nella Legge civile , i l 

teforo di un Principe , o d' uno Stato , o quel-
l o , in cui cadono o entraño tutte le coíe , 
che fi devono al pubblico . Vedi C O N F I -
S C A Z I O N E . 

* L a p a r o l a e f o r m a t a d a l G r e c o (pío-nos , 

u n paniere g r a n d e , che fi a d o p c r a v a n e W 

a n d a r é a l merca to . 

Per la Legge civile, niuno fe non Prin
cipe Sovrano ha diritto d' avere un F i f c o , 

o teforo pubblico. 
I n R o m a fotto gl' Imperatori, i l termine 

¿ r a r i u m íi ufava per le rendite deftinate al 
foflegno de' peíi dell1 Impero ; ed i l F i f c o per 
quelli della propria famiglia dell'Imperatore . 

I I teforo in fatti , apparteneva al popó
lo , ed i l F i f c o ai Principe . Vedi T E S O 
R O , e T R E A S U R Y . 

FISICA , PHYSICA * , f O l K H , chia-
mata anche alie volte fifiologia, e f i l o f o f i a n a -

t u r a l e \ é la dottrina de' corpi naturali, de' 
loro fenomeni, delle lor cagioni, e de' lo
ro efíetti , colle varié lorp_a£Pezioni , mo-
zion i , operazioni &.c. Vedi F I L O S O F Í A , e 
N A T U R A . 

* L a p a r o l a e d i r i v a t a d a l G r e c o ipucrií ^ na

tura . v e d i F I S I ^ I O G I A . 
Loke volea che ibtto la F i f i c a paíTaíTero 

anche le foftanze fpirituali, Dio , gli i\nge-
l i , e gli Spiriti , le quali piu d' ordinario 
vengono rapportate alia metafifica . Vedi 
METAFÍSICA . 

L'origine della F i f i c a viene da'Greci r i -
ferita ai Barbari , cioé ai Brachmani , ai 
M a g h i , ed ai Sacerdoti Ebre i , ed Egizj . 
Vedi B R A C H M A N I , M A G H I , &c . 

Da quefti ella fu dirivata ai Sapienti, o 
Sophi Greci , particolarmente a Tálete , che 
dicefi avere i l primo profeífato lo ftudio della 
natura nella Grecia . Vedi SOFISMA . 

D i la difcefe nelle fcuole Pitagórica , Pla
tónica , e Peripatética; donde fu propagata 
nell' Italia , e di la per i l reílo dell' Euro
pa ; quantunque i Dru id i , i Bardi, &c. ávef-
fero la F i f i c a lor propria . Vedi P I T A G O -
R I C I , P L A T O N Í C I , e P E R I P A T E T I C I j ve
di anco D R U I D I , B A R D I , &c . 

La F i f i c a fi pub dividere , rifpetto alia 
maniera , onde fu trattata e maneggiata 
ed alie perfone che la coltivarono, in 

S i m b ó l i c a ( FÍSICA ) ch' era ripofta ne' Sim--
boli : tale fu quella degli antichi Eg iz j , de' 
Pitagorici, de' Pbtonici j che infegnarono le 
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proprieta de' corpi naturali fotto caratteri 
Aritmetici e Geometrici , e fotto geroglifi-, 
c i . Vedi S Í M B O L O , G E O M E T R Í A , G E R O -
G L I F I C I , &c . 

P e r i p a t é t i c a , o quella degli Ariftotelici , 
che fpiegavano la natura delJe cofe per mez-
zo della materia , della forma , e della priva-
zione , delle qualitadi elementan ed oceulte , 
delle fimpatie , antipatie , attrazioni , &c. 
Vedi A R I S T O T E L I C I , &c . 

E f p e r i m c n t a l e , che cerca le ragioni e le na-
ture delle cofe per^mezzo degli efperimenti, 
come quei nella Chimica , nell' Idroftatica , 
nella Pneumática , nell' Optica , &c. Vedi 
E S P E R Í M E N T O , &c . 

Quefta é flata molto coltivata dopo i l tem-
po di Milord Bacone j e continua ad eíferlo 
con grande riufcita. 

Gl i efperimenti dell'Academia del Cimen
to , della Societa Reggia , deH'Academia Rea-
le , ed anche di perfone pr íva te , particolar
mente del Signor Boyle, del Cav, Neuton, 
del Signor Hausksbee , & c . fono ftati d' infi
nito ufo e giovamento nella F i f i c a ; ed a que-
ñi in gran parte 1'avantaggio della moderna 
Filofofia fopra 1'antica é dovuto . VediEspE-, 
R I M E N T A L E . 

M e c c a n i c a , o C o r p u f c u l a r e ^ che fpiega le 
apparenze della natura, per mezzo della ma
teria , del moto, della ftruttura e della figura 
de'corpi, e delle loro parti ^ tutto fecondo 
le ftabilite leggi della natura e'della mec-
chanlca . Vedi C O R P U S C U L A R E , e M E C 
C A N I C A . 

FISICO , quello che appartiene alia na-r 
tura, o realmente efiíle nella Natura . Vedi 
FÍSICA . 

I n queflo fenfo noi diciamo un punto F i -
f t c o , per oppofizione a un punto matemáti
co , che íolamente .eíiíte nt l í 'IÍ : ..- aginazio-
ne . Vedi P U N T O . Una foltanza• ^ , o un 
corpo , in oppofizione a ípirito, o a íoílanza 
metafifíca, &c . Vedi. SOSTANZA , &c. ' 

FÍSICO , o fenfibile Orizonte. Vedi ORÍ- , 
Z O N T E .' 

FÍSICO agente . Vedi A G E N T E . 
FÍSICA c a u f a . Vedi C A U S A . 
V I S I C K . c e r i e z z a . Vedi CT;,RTEZZA , 
FÍSICO c o n c r e t o . Vedi C O N C R E T O . 
'FÍSICA'cpnt inuita . * Vedi C O N T I N U I T A ' . 
FÍSICA e v i d e n z a . Vedi E V I D E N Z A , 
FÍSICO f a t o , Vedi F A T O . 
FÍSICO ¿ m ? . Vedi BHNE . 



Vedi P R E D E -
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F Í S I C A n e c e j u a . Vedi NECESSITA* . 
F Í S I C A p a r t e . Vedi P A R T E . 
FÍSICA p e r f e z m i e . Vedi P E R F E Z I O N E . 
FÍSICO p o j f i b ü e . Vedi P O S S I E . I L E ^ 
F Í S I C A p r e d e t e r m i n a z i o n e . 

T E R M I N A Z I O N E . *. " 
FÍSICA p r o m o d o n c . Vedi P R O M O Z I O N E . 
FÍSICA q u a l i t h . Vedi Q U A L I T A . 
FÍSICA a u a n m * . Vedi Q U A N T I T A . 
FISIOLOGIA * , P H Y S I O L O G I A , Í>T-

S I O A O F I A , la Dottrina della natura , o de' 
corpi naturálí ; ehiamataanco F i f i c a , e F ¡ -

lofof ia ñ á m a l e . Vedi FÍSICA . 
* L a parclA> e f o r m a t a d a t p u a i í , natura, e 

•Koyo;) diícorío, ragione. 
FISIOLOGÍA propriamente dinota un inter

no raziocinio, o diícorío , che fi chiude o ter
mina nella fpeculazione, o nella contempla-
zione aftratta del fue oggetto , cioé delle fue 
apparenze naturali, delle fue taufe &c . e non 
da norma o preferive rególe per la íbrmazione 
delle cofe naturali, e. gr. dellepietre, delle 
piante, &c . 

Nella qual vifta , la Chimica non appar-
tiene propriamente alia Fiíiologia, ma é una 
fpezie di contrario ad effa, come quella che 
imita o feimmia piu tofto la natura di quel 
che la coníideri, e la fpieghi. Vedi C H I M I C A . 

F I S I O L O G Í A piü particolarmente fi applica 
ad un ramo della medicina , che confidera la 
natura in riguardo alia cura delle malattie-, 
in particolare i l corpo umano , le fue parti , 
laílruttura3 la fanita , la vi ta , le funzioni, 
P economía, &c. Vedi M E D I C I N A . 

F I S I O L O G Í A , in quefto fenfo, é quaíl V 
iftcíía cofa che que! che chiamafi in altra güi
la la dottrina á z W e c o n o m í a a n í m a l e . Vedi E C O 
N O M Í A . 

F I S I O G N O M I C A Vedi P H I S I O G N O -
M I C A . 

F I S I O N O M I A * , ^ O I O r N O M I A , 1' 
arte di conofeere l'umore, i l temperamen
t o , o la difpoíizione d'una perfona, con 1' 
oífervazion delle linee della fuá faccia , e 
dei caratteri de5 fuoi membri , o delle fue 
íattezze. Vedi F A C C I A , &c . 

* L a p a r o l a e f o r m a t a d a l G r e c o (pvai; •) na

tura , e •yt-mjrxp , conofeo . 
Batiña Porta e Roberto Fludd fono i piu 

modemi Autori di F i f t o n o m i a . — Gl ian t i -
chi fono i l Sofiíla Adamantio , ed Ariflo-
ícle; la cui fifíonemia é flata tradotta in La-
tino^da de Lacuna-, 

T m o I V . 
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Pare che v i fia qualche cofa di reale c 

fondato , nella F i f i o m r r í i a j e forfe ella con
tiene in sé una Filofofia molto piü pura di 
quella, onde cotcíH Autori erano informa-
t i . Quefto almeno ofíam diré , che di tutte 
le arti fantaftiche degli antichi, difufate ap-
preífo i moderni , non ve vi é alcuna che 
abbia tanto fondamento nella natura , co
me queíla . 

V i é una apparente corfifpondenza tra 
Panimo ed i l vol to; le fattezze ed i linea-
menti della faccia umana fono diretti e re* 
golati dai moti e dalle afFezioni della men
te : Egli vi é eziandio una particolar difpo
íizione de'membri della faccia, una partico
lar forma del contegno e del movimento del
la perfona, per ciaícuna particolare añezio-
ne ^ foríe per ciaícuna particolare idea della 
mente. Vedi P A S S I O N E . 

I n fatti i l linguaggio della faccia , o la 
fijiommia, é del pan copiofo , e foríe an
che del pari diftinto ed intelligibile , che 
quello della lingua, o la parola. — M e r c é 
della próvida e benigna natura , noi non 
fiamo ñati riftretti ad unr folo método di 
converfare gli uni cogli a l t r i , e di compren
dere i penfieri gli uni degli altri ; ne ab-
biam diverfi : noi non dipendiamo total
mente dalla lingua, la quale pub effere 1c-
gata ; né dall'orecchia , che pub eíferforda; 
rna in queíli cafi abbiamo un altro rifugio, 
i l movimento o contegno e 1' occhio , che 
ci fomminiílran quefto ulterior vantaggio , 
che paragonando i rapporti della lingua 
(membro foggetto oltre modo aingannare) 
con quelli della faccia , le prevaricazioní di 
quella íi pofíbno feoprire . 

I I fondamento della F i f i o n o m i a é quefto , 
gli oggetti differenti che fi prefentano ai 
íeníi , anzi le differenti idee che íi fveglia-
no nella mente , fanno ciaícuna qualche 
impreffione su gli fp i r i t i , e cadauna impref-
fione é corrifpondente o adequata alia fuá 
caufa ; pero ciaícuna idea e ciafcun oggetto fa 
una differente impreffione. 

Se fi domanda come e perché facciafi que
íla impreffione? E1 facile rifpondere , ch'el
la fegue dall' economía del creatore 1 i l qua
le ha fiífata una tal relazione tra le diverfe par
tí della creazione 5 affinché noi foffimo avvifa-
t i dell' approffimazione o del receffo delle cofe 
a noi ut i l i o nocive. 

Se quefto divifamento non é abbaftanza 
O Fi-
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Filofofico , gli fi puo daré una maggíore 
efattezia , porgendolo nel linguaggio Carte-
ílano , cosí : gli fpiriti animali moffi nell' 
órgano da un oggetto , continuarlo i l loro 
moto fin al cervello j donde quefto moto é 
propágate a quefta o a quella particolar 
parte del corpo, che é la piü conveniente 
ai d fegni della natura ; dopo d' avere fat-
ta una propria alterazione nella faccia, per 
mez.rzo de' íuoi nervi , fpezialmente de' pa-
thetici ed oculorum motorii . 

La faccia fa qui 1' ufizio , direm quaíi , 
d' una moíira d' oriuolo j le ruóte e le mol-
le che fon di dentro la macchina attuando 
i fuoi mufeoli , moftrano che cofa debba 
in appreflb e immediatamente aípettarfi dalla 
parte che urta o colpiíce. Non gia, che i l 
moto degli fpiriti fia continuato a di lungo 
dalT impreffione dell' oggetto , 1' impreífione 
probabilmente termina nella medulla del ce
rebro , fondo comune degli fp i r i t i : i l refto 
fi fa , per quanto ingegnofamente s1 imma-
gina i l Dottor Gwither , nella fieífa maniera 
a un dipreífo , in cui Paria vien traman-
data nelle canne di un ó rgano , relie qua-
l i , eífendo feoperte , cífa aria dirompe , e 
quando fi laíciano and^r giu le chiavi , 
é d i nuovo fermata. Vedi C O N S E N S O de l l e 

• p a r t i . 

Ora, fe per replicati a t t i , o per lo fpef-
fo ufo e contentamento d' una paííione o 
d' un vizio favorito, in cui i l temperamen
to naturale ci ha fpinti , od i l coflume ci 
ha ílrafcinati j la faccia é fpeífe fiate mef-
fa in quella poflura , che accompagna tali 
a t t i ; gli Ipiriti animali faran col tempo co
sí patenti ed aperti paííaggj per l i nervi 
( nel che coníiííe V eífenza di un abito , 
Vedi A B I T O 5 ) che la faccia alie volte inal-
terabilmente fia meífa in tale poflura ( co
me fuccede ai Religioíi Gentili Indiani, per 
10 continuo e lungo fiar loro in pofiture 
ítrane ne' Pagodi ) o almeno in tal poftura 
ella cada meccanicamente e infeníibilmcn-
te , quando pur un oggetto prefente non ne 
la frañorni, o la dlífimulazione non la na-
feonda . VTedi F A Q U I R . 

Quefto raziocinio é confermato con I'of-
fervazione: cosí vediamo de' gran bevitori , 
gl i occhi de'quali generalmente ftann'abbaf-
íati e volt i al nafo ; perché i mufeoli ad-
ducenti fpeífo da lor s' impiegano a metter-
11 in quella poftura , affin di guatare i l loro 
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amato liquore nel bicchiere , qualor bevono ¡ 
ond' é che que' mufeoli fono pur denominati 
m u f e o l i b i b i t o r i i . 

Cosí puré le perfone lafeive fono notabi-
l i per la o c u l o r u m m o b i l i s p c t u l a n t i a , come 
la chiama Petronio. — D i qui noi potrem-
mo fpiegare , o render ragione della faccia 
fofpeía del Quacchero , che fta in aípetta-
zione dello fpirito che dee coglicrlo \ e del
la faccia trifte o maiinconica della maggior 
parte de' Settarj ; della faccia ftudiofa degli 
uomini applicati colla mente &c. 

Se la noftra oífervazione foífe un poco r i -
gorofa, attenta , e dilicata, noi verremmo 
a capo non folamente di diftinguere gli abi-
t i e i temperamenti , ma anche le profef-
fioni, e i difegni — I n fa t t i , v' abbifogna 
egli molto di penetrazicne per diftinguere 
la fiera o bieca guardatura del Soldato ve
terano , la contenziofa e brufea del caufí-
dico, la contegnofa e folenne del miniftro 
di ñ a t o , &c . 

F I S O N O M I A . Vedi 1'Articolo prece
dente . 

F I S S A Z I O N E , i 'atto difiífare, odiren-
dere una cofa ferma , falda, e fiífa . Vedi Fis-
S E Z Z A , e F E R M E Z Z A . 

F I S S A Z I O N E , s'applica in genere a ogni 
cofa che fifia, e lega infieme quello che é di 
fuá natura volatile ; e lo rende atto a foftencre 
la forza del fuoco per qualche tempo coníide-
rabile . Vedi Fuoco . 

Geber definifee la F í j f a z t ' o n e , un'opera-
zione, con cui una cofa volatile , cioé una 
cofa che non pub íopportare i l fuoco, é refa 
capace di íoftenerlo . I n genérale , F i f f a z t o n e 

é i l carabiamento d'un corpo volatile in un 
fiffo . Vedi F i s s i . 

F I S S A Z I O N E , tra gli Alchimifti , dinota 
una preparazione peculiare del Mercurio , 
con la quale egli é pofto in iftato di fop-
portare i l fuoco , fenza fvaporare ^ o i l mar-
tel lo , fenza volare , o fepararfi . Vedi M E R 
C U R I O . 

Gli Alchimifti credono , che fe aveífero i l 
vero fecreto di fijfare i l Mercurio , fenza 1' 
aggiunta di alcun ingrediente eftraneo men 
peíante e men folido , potrebbon fare dell' 
oro, o almeno dell'argento . Vedi F I L O S O 
FA L E P i e t r a . 

I I Signor Homberg é proceduto operando 
per piu mefi affine di preparare un olio dal
la materia Fecale i o fia dagli eferementí 

urna-
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umani , con cui s! era immaginato di aver 
a filfare i l rritrcurio in argento j ma non 
n ' é ' venuto a capo . Vedi F E C A L E m a -

' F ISSEZZA, nella Filofofia, la qualit^d' 
un corpo , che lo denomina e rende fiffo : 
ovvero , una propnefa che lo abilita a M e -
nere i l fuoco ed a lm agenti violenti _ 

Secondo Chauvm , la F t j j e z z a confiíte in 
queílo, che le particelle componenti del cor
no fono cosí ílrettamente unite , o coeren-
t i si fortemente , e fono in tal propomo-
ne mefchiate , che non poííbno di facile effer 
divife o dal fuoco, o da altromenftruo cor-
roíivo ; né le fue partí integrali eíferc fe-
parate , e vía pórtate in vapore . U n corpo fi 
pubdireeíferejí/Jo, per due ragioni, oindue 
fenfi. 

Priraieramente , quando fendo efpofto al 
fuoco, o ad un menftruo corrofivo, le fue 
parti per verita íi feparano , ed i l corpo é refo 
fluido ; ma fenza rifolveríi ne1 fuoi primi ele-
menti : in 2 ° . luogo, quando i l corpo fo-
ftiene la forza attiva del fuoco, o del men
ftruo , fenza che le fue parti integrali fiano 
via pórtate in vapori . Ciafcuna ípezie di F i f -
f e z z a é i l rifultato d' una forte od intima 
coefione tra le particelle del mifto . Vedi 
C O E S I O N E . 

F I S S E Z Z A , neHaChiraica, é un termine 
ufato in una peculiar maniera, per dinota
re 1' aífezione contraria a v o l a t i l i t h ; cioé 
la proprieta onde i corpi foftengono l'azlo-
ne del fuoco , íenza eftere diffipati , o di-
leguati in vapori, o fumi . Vedi V O L A T I -
L I T A . 

Le cagioni principali della F z j f e z z a , o le 
qualificazioni che i l piíi contribuifcono a 
rende re un corpo fiífo , fecondo i l Signor 
Boyle , fono, i0 . Che i fuoi corpufcoli íieno 
ognuno da sé d' una certa proporzionevol mo
le , troppo crafíl, e pero inetti ad eífere por
tan su dal calore , o foftenuti nell'aria . Ve
di V A P O R E . 2 ° . Che eglino abbiano altresi 
un grado proprio di pefo , o di folidita . 
3°. Che la loro figura fia tale che l i renda 
inetti all' evaporazione, o al volar via ; al-
cuni, per efempio, eífendo ramofi , altri un-
cmati&c. cosí che eífendo incagliati gli uni 
ftegli altri non poífano cosí fácilmente eftrí-
earfi , fgpararfi, difciorfi . 

V i íi pub aggiugnere una quarta circo-
ftanza^, ed é Ja vicinanza deile particelle , 
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e 1' eífere elleno contigue in molti punti 
o in gran parte della lor fuperficie, i l che 
produce una piü valida forza di att razio ne 
e di coefione . Vedi A T T R A Z I O N E , C O E -
S I O N E , & C . 

F I S S I C o r p t , in genérale , fono quelli 
fopra i quali né i l fuoco , né alcun corro
fivo , ha tal cffetto , che l i riduca o rifol-
va ne' loro elementi componenti, vale a di-
re , che aífolutamente l i diftrugga . Vedi 
C O R P O . 

Chauvin tiene che per denominare un cor
po fij]b y non bafta ch' egli refifta al fuoco, 
o ad un qualch' altro agente ; ma dee refi-
ftere a tutti . E i conteride , e vuole che la 
F i f f c z z a non fi abbia a riftrignere , come 
fi fa d'ordinario , ad una efenzione dallo 
fvaporamento ; ma bensi ad una efenzione 
dalla diftruzione o dalla rifoluzione ne' pri
mar] elementi : nel qual fenfo , 1' oro , le 
pietre preziofe ed i l vetro , ed anche i l fol-
fo, ed i l mercurio fteífo, fono proptiamen-
te corpi 'f ifjl ; impcrocché i l mercurio ed 
i l íolfo ritengono la lor natura , nonoítan-
te qualunque loro evaporazione . Vedi M E R 
C U R I O . 

F I S S I C o r p i , appreífo i Chimici , fono 
quelli che reggono ad un fuoco gagliardo, íen
za ívaporarc . Vedi E V A P O R A Z I O N E . 

I Chimici dividono tutt i i corpi natura-
l i in fiffi , e volatili , cioé in quelli che 
fopportano 1' eftrema forza del fuoco , fen
za diííiparfi , o confummarfi in fumo , o 
quelli che non la fopportano . Vedi Vo-> 
L A T I L E . 

De' corpi fijfi , i principali fono 1' oro , 
1' argento , le pietre preziofe , in partico-
iare , i l diamante , i fal i , &c . 

D i tutti i metalli , Toro e l1 argento foli 
fono fijjl, cioé reftando lungo tempo efpofti 
alia piu intenfa fiamma , non perdono punto 
del loro pefo. 

Da donde quefta proprieta nafca , é ma
la ge volé i l diré . Se i l lettore non é con
tento delle caufe enumérate fotto TArt i to lo 
F I S S E Z Z A , vi pub aggiugnere le feguenti , ads-
dotte da Boerhaave, cioé laomogeneita , e la 
egualita delle parti . 

Le parti , e.^r. dell'oro eífendo tutte orno-
genee ed eguali , fi foftengono egua mi 
le une le altre , e lafciano pori eguali fra 
eífe ; per i quali por i , quando 1' oro é-fufo , 
trovando i l fuoco un facile egualpafíaggio, 

O 2 fe» 
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kn va vía , fenza portar feco n'iente del 
metallo : o piuttoílo , le particelle dell' oro 
effendo le piü folide e pefanti ( come appar 
dal pefo di quefto metallo ) e le piu forte-
mente unite o légate affieme ( come appar 
dall' immenfa duttilita di quefto metallo ) 
la forza del fuoco non é fufficiente per fo-
verchiare cosí valida refiftenza : la folidita 
delle particelle , e la loro liberta dell 'aria, 
impediíce i l fuo rarefaríi, o refiere diftrut-
te e íeparate ; i l che minorerebbe la-loro 
fpecifica gravita, ediminuirebbe la loro vis 
cohaííionis : cosí che cib che ha la princi
pal efficacia nell' elevare i vapori , eioé la 
rarefazione , o .1'efpaníione del corpo , ef
fendo qm impedito e frenato ; i l metallo 
mantiene i l fuo pefo naturale , e la tendcn-
xa al centro. Vedi R A R E F A Z I O N E , ed E,s-
P A N S I O N E . 

I l Signor Boyle , i l Principe di Mirando-
l a , i l Signor Homberg , ed altri hanno fat-
to gran numero di efperimenti íbpra l'oro , 
I ' argento , &c.. per vedere fin dove la loro 
fiffezza,ü eflenda. Oro puro, tenuto in un 
^alore intenfo per due raefi , non perdenientre 
di fenfibile del fuo pefo . Vedi ORO . L ' ar
gento , meííb in circoftanze finíUi , e per 
m n o fpazio eguale di tempo , perdette una 
dundecima parte del fuo pefo ; abbenché i l 
Signor Boyle attribuifca cib al non eífere i l 
metallo fino e puro.. Vedi A R G E N T O . Vedi 
anche S A L E , D I A M A N T E , &c . 

Per veriíra , col mezzo de' grandi fpecchi 
uñorj de'Sigg.. Tíchirnhauíen , e Villette , 

l corpi i piu fijji , come 1' oro ifteíío , lono 
refi vülatiü , e perdono del loro pefo , cosí 
•che non vi é alcun corpo nclla natura afío-
l u t R m e n t e fijfo * VediUsTORio Vetro , S P E C -

C H I O & C . 

F I S Í O A7/Vro , una preparazione di falní-
tro , fatta fciogliendolo in un crogiuolo , e 
quindi Tnfiammandolo coi gittarvi fopra po-
d i i carboni ; e ció piu e piu volre , finché 
non ne nafca piu fiamraa , o ceíFi la deto-
nazione : aflora lafeiandolo raffrcddare , fi 
polverizza , e fi difeioglie nell' acqua ; e po-
í c k fvapora in un fino fale blanco , i l qual 
ferve a cavar le tinture da' vegetabili. Que-
f b fale, per deliquiiim , da quel che chia-
mano, L i q u o r t d i n i t r o fijfo* Vedi NITROS , 

e S A L N I T R O • 

Fissi f a l i y fono q j a t l l i i eftratti od otte* 

nuti da' corpi per via dclla calcinazione o 
lozione . Vedi S A L E . ' 

Sonó chiamati fiffi , in cuanto che i l 
fuoco non fu capace di fublimarli , o folic-
varli ; ficcome quelli , portati via nel cor-
fo della calcinazione , per la veemenza del 
fuoco , fono "detti V o l a t i l i . Vedi V O L A -

T I L E . 

Le ceneri di tutte le piante danno fali fijji y 
Vedi L I X I V I U M . 

IChimic i dan Fappellazione ¿ i fijfe acer
té loro preparazioni , come al nitro fif-
f o , &c . 

FISSI fegnt del Zodiaco , Jecondo alcum , 
fono i fegni Tauro, Leone, Scorpione , ed 
Acquario . Vedi SEGNO . 

Sonó cosí chiamati , perché i l Sole_ ü 
paífa refpettivamente nel mezzo di ciaf-
cim quarto dell' anno , quando la ftagio-
ne é piu ftabilita e fiííata , che non lo^é 
iotto i l Seg}70 che la principia , e che la 
termina . 

F I S S E S t e i l c fono quel le , che cofia n te-
mente ritengono 1' iñeíía pofmcne e diftan-
za, Tune riguardo alie altre . Vedi S T E L -
Í A * 

Con che fi centradiftínguono dalle S i e f h 

erratiche o vagabonde , che di continuo 
cambiano la loro fítuazione e difianza. 

Le S t c l í e fijj'e- fono quel che noi propria-
mente ed aífolutamente chiamiamo S tc l le - : 

le altre hanno la loro peeuliare denominazio-
ne di Planeta ,, e di Cometa. Vedi Pi A N E T A , 

e C O M E T A , 

FISSURA , neíla Cirugía , una frattura 
longitudinale di un offo: ovvero, una foln-
zione della continuita d' un offo : per cui. 
egli é folaraente fcííb , o crepato > Vedi F R A T 
T U R A . 

Le F i f f u r e fono di due fp-ezie : le une 
apparenti o manifefie , da' Greci chiamate 
p r / ^ o t , o p v % i í , e da' La t i n i , f c i f f u r a : le co
sí pkeole , che non fon vifibili , chiamate 
T p i x ^ ^ - o í , o capillari, perché rafíbmigliano 

- aá un filo . , 
Le caufe dell'e F i f f k r e fono , le cadute 

i laiti , e le con tu fio ni od urti delle parií 
eontto corpi dt i r i . Vedi Osso . 

Le F i j j u r e , ípezialmente nel e r a n i o , o 
fuccedono nel la parte , a cui é dat o i l coí-
po , o su la parte oppoíta : quella su fe 
parte oppoíla chiaraafi c o n t r a p j T u r a , e con-



F I S 
tra fcrepolo, dá'Greci mhfanf*** e áá*lfeti-

I vecchi fono piu foggetti alie 
clie i giovani ; perché i loro oíii íono V m 
Iccchi 

Le Fiffpre fono difficili da trovare ; ma 
di tutte le fratture elleno fono le piu fá
cilmente cúrate : quantunque , fe non fi co-
noícono , o fe fi trafeurano , apportano o 
ca^ionano ulcere , e carie ; nel qual calo 
diventano pericolofe : cosí che ípeíío é nc-
ceffario ricorrere all'amputazione del mera--
bro. 

I fegni d' una Fijjura del cramo , fono 
tvomiti^bilioíi, vertigini, fluíli di fangue al
ia bocea o al nafo , ammuíoliraento , deli
rio , &c. Se vi é qualche F i j f u r a nella tefta , 
i l paxiente fentira dolore nel íito , tenendo 
una cordicelía fra i faoi deníi , meníre i l 
chirurgo la tira con íbrza . 

. ín tai cafi é bene fpeíío neceífario per-
forare i l cranio, per daré V ufeita al fangue 
ed alia fame-. 

F I S T O L A , nella medicina , un1 ulcera 
'profonda, ferpeggiante, callofa, cavernofa , 
con una bocea , od ingreíTo angüilo , ma 
che di la fi al larga in un fondo fpaziofo , 
e che generalmente manda un' acre , viru
lenta materia. Vedi U L C E R A . 

Le F i f i o k diííerifcono dai feni in quefto , 
che quelle fono Gallofe , e queíU nb . Vedi 
SENO . 

Elleno attaccano tutte le partí del corpo 
fenza eccezione ; ma particolarraente 1' ano , 
i l foramen lacrymale , i l torace , & c . La 
caufa genérale delle F i j i u l c , é qualche afceííb, 
od ulcera, che o fendo inveterata, o fendo 
ñata mal medicata, viene ad e fie re callofa; 
T orifizio eííendo ful principio foderato o in-
croftaío d' eíTo callo 5 ed a lungo andaré i l 
fino ínter o. 

La cura confiñe nel confumare i l callo , 
e curare, e confolídare la piaga con medici
ne mondificanti, e farcoíiehe , 

Gl i antichi cliedero i l nome di F i j l o l a a 
quefta forta di ulcere , per la raíTomiglianza 
che han no , a cagion della loro profondita , 
ad una canna, o ad un flauto, che i Latini 
cbiaroavan fifluía. 

F Í S T U L A i n a n o , é una F i f u d a formata 
•Jieirano. Vedi A Ñ U S . 

Gli Autori con taño quattro- fpezie di que-
•fe ulcere, cioé e x c u m i n t e r m m , che ha un' 
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apertura eñeríore, ma non mette capo né fi 
eílende al reátum: C c c c u m e x t e m u m , che ha 
un' apertura nel reílum , ma non ne ha nel 
di fuori . La F i f i u l a c o m p l e t a , che é aperta 
nell'ano 5 e infierne nell'inteftino : e la c t £ 
? u c u l a t a , o quella che ha diverfi feni , che 
fi fcaricano nella cavíta coraune , che é il, 
fondo , e quaíi i l ricettacolo di t n t t i . 

A l t r i , comeWifeman, riducono le P/^o/e 
i n a n o a. due claffi . Le p r i m e fono quelle 9 
che provengono da un phyma : quefie fono 
dolorofe , e difficili da curare ; come quelle 
ch1 entraño ben a fondo tra gl' interfiizj de' 
mufeoli, e forman var; cuniculi , o feni; i 
qual i , piu rimoti che fono dali' ano, tanto 
piu peggiorí fono , perche non ammettono 
d' eííere tagliati. 

Le f econde devono la loro origine ad una 
interna emorragia , o eftravafazione fra le 
tuniche del reftum j ed hanno una piccola 
perforazione, vi ciño alia circonferenza deil' 
•ano, donde mandano una fanie tenue , o un 
ichor , fenza dolore ; elleno col tempo i n -
ducono prur i t i , ed efeoríazioni; e gli orifizj 
a lungo andaré diventano callofi , ed ora íi 
chiudono, ora fi a prono di nuovo . 

Le F i j i c l e , fe non recano oífefa e nocu-
mento con la copia del fiuíío , con la puz-
za , o fimili accidenti , giovano o ajufa
no la natura , in quanto che portan fuo
r i gli umori cachetticí ; né fi debbono cu
rare , ma tenere aperte . La F i j l o l a nuo-
va , e íemplice , fi pub curare fenza pen
cólo . ^ . 

I l método principale é col taglio ; dove 
quefto fi faccia fenza danneggiare i l mufeolo 
dell'ano , i l che occafionerebbe un involon-
tario fcaríco degli eferementi. 

11 taglio fi fa o con un filo , o con un 
ifirumento tagliente. 

F Í S T U L A L a c h r y m a l i s , é una F i f l u í a 
nel canto rnaggiore dell' occhio , che fpef-
fo confondefi coa iEgilops . Vedi iE G r-
L o p s . 

Ella é un' ulcera callofa un po' profonda , 
nella caruncola rnaggiore , o nel fito della 
glándula lacrymalis . D ' ordinario comincia 
da un acceífo, chiamato A m h i l o p s , che col 
tempo produce un' ulcera , chiamata J E g i " 
l o p í , che dipoi degenera in una F i j l o l a * 
Quando é premuta col dito , da. una mate
ria puzzolente , non dinTimile dal giallo d i 
un ovo 'j e i ' umor corrjíivo trovan i v , o 
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facendoíi un paffaggio , ne fuflegue uno ftil-
lar perpetuo, 

Qualche volta V pflb ethmoides íleíTo fi 
corrode , e rende cariofo ^ nel quale ílato 
crecíefi che la F i j l o l a non fia curabile fe non 
per rae^zzo di un cauterio attuale ; talvolta 
ella diventa cancerofa ; ed allora , ordina 
i l Riverio che fi lafeino da parte tutte le 
medicine. 

La cura della F i f i u l a l a c r y m a l i s , é to
talmente efterna e chirurgica ; falvoché dar 
fí pofíono internamente degli evacuanti e 
de' mercuriali 5 come puré delle decozioni 
di legni . Alcuni perforano 1' os nafi , per 
daré ílrada alia materia da evacuare 
quella parte. 

U n Chirurgo Francefe , cliiamato A n e l , 
ha trovato un nuovo método , cioé quello 
di mettere una tenta , e feiringa d' una fi-
nezza mconcepibile , per mez/o ai punti la
crimal! , n-el laceulus lacrymalis. 

F Í S T U L A , nella mufica antica y un iíiru-
mento da fiato, che raílbmiglia al flautino. 
Vedi F L A U T O . 

_ G l ' iítrumenti principa]! da fiato degli an-
tichi , fono la T i b i a , e la F i f l u l a : ancor-
ché come foífero fatte , o in che differiífe-
"o , o come fi fuonafiero , non appar ben 
cbiaro . Tut to quel che fappiamo , fie, 
che la F i f i u l a fu da prima fatía di canne , 
e pofeia d' altre materie . Alcune avean de" 
buchi, altre no J alcune erano femplici tu-
bi j altre una combinazione di diveríi , co
me la fyringa di Pan. Vedi T I B I A . 

F Í S T U L A * , dinota altresl la picciola cali
na , o tuboletto, che fi ponea dentro i l cá
lice , da cui anticamente i comunicanti fuc-
ciavano i l v ino . 

* D i v i f i t e e d e f i i s c r u c e ? , a l t a r i a , f e r i n i a , 

— fitulas, Fiflulas, & o r n a m e n t a v a r i a . 

Flor. Wigorn. A n . 1087. 
F I S T U L A R E , o F i j i u l o f o , fi applica da? 

Chirurgi alie ferite ed alie ulcere, che de-
generano in fíftole .. 
, Si dee por cura di non lafeiar troppo a 
lungo i l fettone nella fe rita , affinché non 
diveuti calíofa e Fifiul&fa, Dionis. 

F I S T U L A R E , s'applica ancora alie foglie 
delle piante che fono rote o de e cave di den
tro , come le foglie delle cipolle., 

F i o r i F I S T U L A R I , tra gli Erbor i i l i , fono 
quel 1 i , cempofii di molti piccioli, lunghi , 
e cavi fiori, come tubuktci» Vedi F I O R E . 
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F I T T A , nell'Araldica, é quando la par

te inferiere d' una croce é aguzzata in pun
ta , ed opportuna a ficcarfi nel terreno o nel 
campo . Vedi T a v , A r a l d . fig. 24. 

La origine di quefia forte di croce , é 
aferitta da Mackenzy ai primitivi Criftia-
n i , i quali ufavano di portare con sé le lo
ro croci, dovunque anda vano , e quando fer-
mavanfi in qualche luogo , in un viaggio , 
le ficcavano nel terreno . 

F I T Z , un termine Francefe, che letteral-
mente dinota F i g l i u o l o ; dato qualche volta 
per modo d1 aggiunta ai figliuoli naturali dei 
Re d'Inghilterra : come Giacomo F i t z - R o y , 

Duca di Grafton, & c . 
F I U M E , f l u v i u s , o flumen , nella Geo

grafía , un filo od una corren te d'acqua dol-
ce , che feorre in un letto , o canale , da 
una fonte , o forgente, nel mare . Vedi Ac -
Q U A , &c . 

Se i l filo o la corrente non é grande ab-
baftanxa per portar barche o piccoli navi-
gli carichi; propriamente é chiaraato in I n 
gle fe r i v u l e t , o brook , cioé in Italiano n i -

[ ce l lo , r i v o , o torrente , da5 Latini r i v u s , e da* 
Francefi r u i j j e a u &c . Se folamente pub portare 
tai navigli , i Latini lo c h i a . m a . n o a m n i s , — • 

Se é grande e confiderabile in maniera che 
ei porti de' navigli e delle barche grandi , 
é chiamato dagl' Inglefi col nome genérale 
di R i v e r , dai Latini F l u v i u s , e flumen , e 
dai Francefi fleuve. — La diíferenza ña nei 
piu e nel meno , o nella piccolezza , e gran-
dezza della corrente. 

Alcuni vogliono , che non fiano propria
mente r i v e r s - , fiumi, fe non quelli che por
ta no i l medefimo nome dalla lor forgente fi
no alia loro sboccatura . A l t r i , fol quelli che 
fi fcaricano immediatamente nel mare , e 
non in un altro fiume . Vedi M A R E , ed 
OCÉANO . 

I r u f c c l l i o rivi hanno talvolta la loro ori
gine da pioggie grandi , e da grandi quan-
tita di nevé disfatta j fpezialmente ne' luo-
ghi montagnofi ; come nelle lunghe catene 
o file di monti neli' Africa, nell' India , in 
Sumatra, &c. Ma i piíi de' rufcelli nafeono 
da forgenti, Vedi S O R G E N T E . 

I F i u m i nafeono t u t t i , o dai concorfo di 
diveríi r i v i , o da laghi: né v' é alcun F i u ^ 

m e grande, quale i l Reno, l'Elba &c . che 
fi fappia feorre re da una femplice forgente . 
— 11 Voiga , e x . g r . confia di piu di due-

cenío 
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cento r h i , c h e tut t i fcorrono in cíío, pri
ma ch'egli arrivi nel mar Caípiu; e i l Da
nubio ne riceve altrettanti. Phnio, ptr ve-
rita , e Cardano , dicono che ú N ü o non 
ne riceva alcuno ; ma i viaggiatori recen-
t i , nel!' AbiíTmia , ci afficurano del con-

tiai¡0Rcno i l Ródano, i l Danubio , i l Bo-
r iñene , &c. naícono originalmentci da ionti 
o íorgenti nelle montagne i u Nilo , i l V o l -

ilgran fiume cu S. Lorenzo, &c . da la-
gh i . Vedi L A G O . 

F e n o m e n t c v a r i a z i o n i d e ' F I U M I . — T ro -

vaníi i F i u m i a grandi alterazioni foggetti, 
in diveríe liagiom clell' anno , in diveríi tem-
pi del giorno, &c. per le frequeníi pioggie, 
e per le nevi liquefatte . -- Cosí nelPerü e 
nel Chi l i molti de' F i u m i fono ^uafi infenfi-
bili nel tempo di notte, e íblamente fcorro
no i l giorno, perché allora fono accrefciuti 
dallo fcioglimento del la nevé su le monta-
gne , dette A n d e s . - Cosí i l Volga abbon-
da d' acqua ne' mefi di Maggio e di Giu-
gno , cosí che íoverchiano , e coprono i ban-
chi di fabbia, &c. che in tutto i l refto dell' 
anno fono nudi e fcoperti, e appena lafcia-
no P aclito ed i l paflaggio ai carichi navigl i . 
— Cosí puré i l Ni lo , i l Can ge , Pindó , &c . 
fono frequentemente accreíciuti in modo , 
che allagano o inondano ; c ció o nell' I n 
vernó per la pioggia , o nclla State, per lo 
fcioglimento del la nevé . A leu ni F i u m i fi fep-
pelliícono fotto térra nel mezzo del loro 
corfo , e dirompon fuori di nuovo in altri 
luoghi, come nuovi F i u m i . — Cosí i l Niger, 
o Negro , che alcuni Cofmografi dirivano 
per un canal íbtterraneo dal Nilo , perché 
ei íi gonfia nell' ifteffo tempo che i l Ni lo , 
non oííervandoíi altra apparente cagione del 
fuo gonfiaríi. I l Negro ñcíío incontrando le 
montagne della Nubia, fi nafeonde fotto di 
eífe , e forge di nuovo dalla parte Occidentale 
delle montagne . Cosí anco i l T ig r i fi perde 
nel monte Tauro, &c. 

Aril lotele, ed i Poeti fanno menzione di 
molti fimili F i u m i nell' Arcadia: T í a gli al
tri é famofo i l fiume A l f c o . Quefto , ef-
fendo inghiottito dal terreno , fuppongono i 
Greci A u t o r i , che continui i l fuo corlo fot
to la térra cd l imare , fin nella Sicilia j do-
ve sbucando vicino a Siracufa , forma i i 
F t u m e Aretufa . La gran ragione di quefta 

F I U i 1 1 

opinlone fi é , che ogni quinta State 1' Are-
tufa nella Sicilia gitta su lo fterco del be-
fíiame , circa i l tempo della celebra?ione 
de' Giuochi Olirnpici , nell' Acaia , quando 
10 flerco delle vittime folevafi gittare nelP 
Alteo . 

Alcuni F i u m i fi fcaricano nel mare per 
una bocea , alcuni per mol te . ~ Cosí i l Da
nubio mette nell' Euíino per feíte bocece , 
11 Nilo per i e t í e , cd i l Volga almen per fet-
tanta bocche. 

La cagione di quefla varieta di bocche é 
attribuita dal Várenlo ai banchi di arena , 
& c . iv i formati ; che crefeendo per gradi , 
formano dell' Ifole , dalle quali i l canale o 
leíto é in di veril rami divifo . — Per ve rita 
gli antichi ci narrano, che i l Ni lo vuotavaíl 
un tempo per una fola bocea , chiamata o j l i u m 
c a n o b i e m n ed aggiungono , che le altre fe i 
fono artifiziali. 

I canali de' F i u m i , eccettuati quelli che 
furon al tempo della creazione formati, ten-
ta i l Várenlo di provare che fono tutti arti
fiziali , e fcavati dagli uomini . — Le fue 
ragioni fono , che quando una nuova forgen-
te sbuca, o dirompe , I ' acqua non fi fa un 
canale, ma fi fpande fopra la térra vicina; 
cosí che gli abitatori fono fia t i neceffitati di 
tagliarle o {'cavarle un letto, o canale , per 
afficurar i loro terreni ; e che un gran nu
mero di canali di F i u m i , fappiam certamen-
te dalla ftoria , eííere ílati fcavati dagli uo
mini , &c. 

Quanto alia quefiione, fe que! fiumi, che 
cor ron o dentro d'altri , fi fiano tatta da sé 
íleíTi quella ítrada per i l loro proprio moto , 
o vi íieno fiati _ rivolti , e dirizzati con ca
nali fatti dagli uomini ? egli fuppone piíi 
probabile quefta feconda ; e conchiude PifteíTo 
circa le braccia o rami á o ' F i u m i ; e de'giri 
co' quali fi fono fórmate dell'Ifole nel Tanai , 
nel Volga, & c . 

Alia queñione , perché non abbiam F i u 
m i íalfi , quando vi fono tante fon tañe fa-
late ? E i rifponde , che cib proviene, per
ché non avendo gli uomini biíogno di acqua 
faifa , non hanno fcavato letti o canali per 
condur' 1' acqua delle fontane falfe ; poten-
dofi procacciar del fale a minor cofto. Ve
di S A L E . 

L'acqua della maggior parte de'fiumi cof
re impregnata di particelle di metalli , di 

m i -
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minerali , di íabbie , di corpi oleoíi e gtaf-
fi , &.c. Cosí alcuni F i u m i apportano ftb-
bie framifchiate con grani d'oro, della qua-
le ípezie , i0, é un F i u m e nel Giappone , 
2 ° . un altro neli' libia Lequeo , vicino al 
Giappone, 30. un rufcello neü'Africa chia-
mato Arroe , che sbuca dalle radici delle 
montagne della Luna , dove v i fono delle 
miniere d'oro, 4 ° . U n F i u m e nella Guinea , 
dove i Ncgri feparano la polverc d'oro dalla 
rena, e la vendono agli Europei , che cola 
trr.fficano per quefto fine. 50. Inalcuni ru-
fcelli vicino alia Citta di MeíTico , v i fono 
de'grani d'oro, che fi raccolgono , fpezial-
inentc dopo la pioggia, loche fi dcc in ten
dere di tuíti gli altri F /wW; niuno de'quali 
da niente di confiderabile , falvoché nelle 
flagioni dclle pioggie . 6 ° . Nel Perú , nella 
Sumatra , nella Cuba , nell' Hifpaniola , e 
nella Guiana . Finalmente v i fonOi diverfi 
torrenti ne'paefi vicini a l l 'A lp i , fpezialmen-
te nel Tirólo , dalle cui acque fi cava dell' 
oro , benché non vi fi vedano manifeíli grani. 
Aggiugni a queílo , che i l Reno in molti 
luoghi ícmminiftra una melma, o un limo 
d' oro . Vedi ORO . 

Quanto ai F i u m i che portano grani d' ar
gento , di ferro , di rame , di piombo &c. 
non ne troviamo fatta menzione negli Au-
tori ; benché fenza dubbio ve ne fieno di 
molti ^ e certameníe a queíli fi debbono pa-
recchi dsgli eífetti medicinali delle acque mi
nerali. Nondobbiamo qul omettere un i7^-
m e nella Germania , che fi crede d' ordinario 
che muti i l ferro in rame . — La verita é , 
che non fuccede una real converfione del 
metallo 5 ma folamente le particelle cuprine 
e vitrioliche dell' acqua , corrodono i l ferro, e 
ñaccandone alcune parti mediante i l moto 
dell' acqua , fuccedono in luogo di queíle . 
Vedi T R A S M U T A Z T O N E . 

Da quefta varieta nella miílura dell' ac
qua fimnana , rifultano varié qualitadi , dif-
ferenti gravita fpecifiche , diíFerenti colori , 
Vedi A C Q U A m i n e r a k . 

Alcuni fiumi, in certe ftagioni dell'anno, 
fi gonfiano cosí, che forrnontano le loro r i -
ve, e allagano le vicine terre . D i queíli i l 
piíi famofo é i l Ni lo , che fi alza e crefce 
fino a coprir tutto l'Egitto , eccettuati i col-
l i . L5 inondazione comincia verfo i l di 17. 
di Giugno, e crefce per lo fpazio di quaran-
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ta giorni , e cala per altrettanti; durante i l 
qual periodo le citta dell' Egitto , che fono 
tutte fabbricate fopra cplli.ne , pajono come 
tante iíble . Vedi N I L O M E T R O . 

A queíle incndazioni l 'Egitto debbe tutta 
la fuá fertilita, i l cielo non mandando piog
gia cola , o almeno non mandandone fuor-
ché in piccoliífima quantita . -- D i qul é , 
che fecondo la maggiore o minore inonda
zione, T Egitto per queU'anno é fruttifero , 
o ílerile. 

Gl i antichi Greci &c . furono in errore ¡ 
quanto alia caufa di qtreíla inondazione j " 
niuno in que' tempi avendo viaggiato fin al
ia forgente del fiume ; ma i moderni traffi-
canti Ingleíi e Portoghefi nel Congo , in A n 
gola , nel Monomotapa, &c. ci hanno fve-
lato i l fecreto. - Appariamo daeííi che la 
forgepte del Nilo é in un gran Lago chia-
mato Zaire, attorno del quale vi é un gran 
numero di ílerminaíi monti , chiamati i 
monti della Luna_ . Ora , giacendo queíli 
nell' emisfero meridionale , i l loro invernó 
debbe cadere nel tempo della noílra State : 
ma a cpgion della loro vicinanza alf Equa-
tore ( da cui fono diílanti folamente dieci 
gradi ) non fentono mai alcun notabil fred-
do : di qul é , che in luogo di nevé nell' 
invernó, hanno pioggia ogni giorno, alme
no per due ore avanti, e due ore dopo mez-
zodi. I n fa t t i , le cirae di coteíle montagne 
fono íempre coperte di nuvole, e le pioggie 
fono quaíi continué. Percio ne ícorrono giíi 
fempre de'torrenti, che vanno tutti a finiré 
nel lago di Zaire : donde mettono nel ca
nal e o letto del Ni lo , e d' altri F i u m i , 

che nafcono dali'ifteííb lago , come i l Cua-
mar, i l Zaire , &c. D i qua Tinondazione 
del N i l o . 

Gli altri F i u m i , che hanno qualche no-
tabile e fiífa inondazione, fono i l Negro , 
o Cambia , che foverchia le rive neinílef-
fo tempo che i l Ni lo . Leone Africano di
ce , che comincia ai 15. di Giugno, crefce 
per 40. giorni , e per altrettanti decreíce . — 
I l Zaire , F i u m e del Congo , che procede 
dall' iíleílo lago che i l Nilo , e pero ha le 
íleífe affezioni: i l Rio della Plata nel Brafi-
le , che MafFeo oíferva inondare nell' iíleífo 
tempo che'i Nilo : i i Gange, l ' Indo , am-
bedue i quali foverrchiano le rive in Giu
gno , Luglio , e A gofio ; ne' quai tempi i 

Na-
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Naíívi ripongono e confervano quantit^ d* 
aequa per valerfene nel refto dell' anno : 
diverfi Fíumt che fcorrono fuori dal Lago 
Chiamai, e sboccano nella ba!a di Benga
l a ; i quali inondano ¡n Settembre , Otto-
bre , e Novcmbrc . Tutn quefti portano 
grande fertiíítS feco al terreno ; il F/uwe 
Macoa in Camboia : il Fmme Paraná o Pa-
ranaguafa , che alcuni vogliono che fia l' 
ifleíTo che il Fiume d' argento : alcuni F in -
mi nella Coromandelia , parte dell' India, 
chtí viene inondata ne'mefi piovofi , per la 
gran quantita d' acqua ch'efee dalla mon-
tacna Gatis: l'Eufrate, che inonda la Me-
fopotamia in certi giorni delTanno . Final
mente il Fiume Sus nella Numidia. 

I piu celebri Fiumi per la lunghe2za , 
larghezza , velocita del corfo , &c. fono , 
il Niio, che corre quafi in un corfo dirit-
to 2520 miglia geografiche. I I Negro, che 
corre 2400 miglia . Ii Gange, 1200 mi-
güa . L ' Obi , i<5oo migüa . II Jenifcea 
neU'Afia, che ha circa la íU'fla lunghezza 
di corfo che V Obi . II Fiumi Orellana 
nell' America , é 60 miglia largo nella 
fuá bocea , e 5000 miglia iungo . II 
Rio della Plata , 80 migüa largo nel
la fuá sboccatura . L' Omaranam , al-
tro Fiume del Brafile : ed il gran Fiume 
di S. Lorenzo , preíTo a 2500 miglia lun-
ghi . 

F I U M E , nella Fifica, dinota un gran fi-
lo d'acqua che corre per la fuá propria gra
vita , in un álveo aperto di fopra . — T a 
le é A E Tav. Idrojiatica ) fig. 34. — V e 
di pur ONDA . 

Leggi del moto ^ FlUMI.5 — IFilofofi 
raoderm fi liudiano di recare il moto ed il 
corfo de' Fiumi a leggi precife ; e con tai 
mira vi hanno apphcata la Geometría e la 
Meccanica: di maniera che la dottrina de' 
Fiumi é diventata una parle della nuova 
Fiiüíofía. 

Gli Autori Italiani vi fi fono diílinti ; e 
principalmente ad effi noi fiam debitori 
dell' avanzamento di quefia Cognizione ; 
in panicolare a! Sig. Guglieimini, che nel 
lao Trattato, della Natura de F i u m i , ha 
parecchie nuove oííervazioni e feoperte che 
qua riferifeonfi . 

Egli oíferva, che i F i u m i , comunemen-
te haqno le loro fonti nellc Montagne, o 
«levazíoni di terreno ; che nella loro difec-

Tom,IF . 

V I X J 
U S h da quclle acquiflano la velocita } o T 

accelerazione , che mantiene ¡1 lor futuro 
corfo . — A proporzione che piu oltre s* 
avanzano, quefta velocita fi diminuifee; z 
cagion del continuo fregamento dell' acqua 
contro il fondo ed i lati del canale ; de* 
varj oftacoli che incontrano nel loro pro-
greífo; ed a cagionc finalmente del loro ar-
rivo in pianure, dove é minore la difcefa, 
e per confeguenza maggiorc la loro incli-
nazione all' Orizonte . — Cosí il Reno , 
Fiume d'Italia, che diedeoccafione in qual-
che parte a queíte fpeculazicni , trovaíi 
avere, vicino alia fuá bocea, appena una 
difcefa di 52 fecondi. 

Se la velocita acquiftata é gik aífatto 
confunta per li molti ofiacoli, di modo che 
la córtente diventi orizzontale j allora non 
vi reííera altro, per propagare il moto, c 
continuare il corfo, fe non fe la profondi-
ta , o la preffionc perpendicolare dell' ac
qua, che é fempre proporzionale alia pro-
fondita. — E , per buona forte , quefio ri-
piego crefee , fecondo che ne crefee il fuo 
bifogno ; imperoeché a proporzione che l* 
acqua perde della velocita acquiílata per la 
difcefa, s'alza e crefee nella profonditk. 

Le parti fuperiori dell' acqua di un F iu 
me, e quellc in diftanza dalle rive, poífo-
no continuar a feorrere per la femplice ca-
gione o principio della declivita, perpicco-
la ch'ella fia", imperoeché non eííendo acqua 
trattenuta da verun oflacolo , la piíi mi
nuta differenza di liveilo avera il fuo ef-
fetto; ra a le parti inferior! , che fcorrono 
lungo il fondo, appena rifentono cosí pic-
cola declivita , ed hanno folamente quel 
moto che ricevono dalla preííione delle ac-
que fopra incombenti. 

La vifeidita naturale e la coefione dcllc 
particelle deli'acqua, e qucll,' iraplicazione , 
direm cosí, che elleno hanno Tune con T 
altre , fa che le piu baífe , le quali fon 
moífe per la profond:ta , portino via via 
feco ñeífe le fuperiori che in un canale cri-
zontale non averebbono niente affdtto di 
moto, o in un canale un poco inclinato , 
quafi niente . Cosí che I' acqua inferiore, 
in quefto cafo , comunica alia fuperiore , 
una parte del moto che ha ricevuto dalla 
fuá preííione. Di qua fpeffo addiviene che 
la maggiore velocita di un Fiume é circa il 
mezzo della fuá profondita; tali parti di mez-

P zo 
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z o avendo l'avantaggio d' cííere prcmute 
con mezza la profondita del F i u m e , e d' 
cííere libere, ad un tratto dal fregamento 
del fondo. 

Per trovare , fe T acqua di un F i u m e 

quafi orizontale, fcorra per mezzo della ve-
locita acquiílata nella fuá difcefa , o per la 
preffione dclla fuá profondita ; pónete un 
oñacolo perpendicolare ad eífa : fe l' acqua 
s'alza e fi gen fia immediatamente di rin
cón tro a un tale oftacolo, ella corre in vir-
ÍU della fuá caduta; e fe ella fi ferma per 
un poco di tempo, in virtíi della fuá pref-
íione. 

I F i u m i , fecondo quedo Autorc , quaíi 
íempre fi fanno i loro proprj alvei, o letti. 
Se il fondo é ñato originalmente una decli-
vita grande j 1'acqua, in confeguenza di 
cib, cadendo con molta forza , non pub fe 
non aver giü ftrafeinate le piíi elévate par
tí del fuolo , e portándole femprc piu ab-
baffo , per gradi rendera il fondo orizonta-
le ; dove la corrente é velociflima , ivi fi 
fara fcavato piü di térra, e per confeguen-
l a , vi fi fara fatta la piíi gran cayita. 

Avendo 1'acqua fatto orizoníale il fuo let-
to , diventa ella íkffa orizontale , c per con
feguenza rade con rainorforza il fondo; fin
ché alia fine quefta forza diventa folo egua-
le alia refiilenza del fondo. II fondo oramai 
é arrivato ad uno flato di permanenza, al
meno per un notabil tempo: e p iüa lungo , 
fecondo la qualita del fuolo; la creta e l'ar-
gilla refiftendo piu a lungo che la fabbia o 
la nielma. 

DalFaltro canto, l'acqua di continuo ro
dé e mangia via gli orli o i margini del fuo 
canale ; e cib con tanto piu di forza , quali
to , per la direzione del fuo corfo , urca in 
cffi piü perpendicolarmente . Di qui avvie-
ne ch'eila ha una continua tendenza a ren-
derli paralleli al fuo corfo: e quando a cib 
é giunta piü da preífo che mai fi pub, cefifa 
d1 avere eífetto alcuno per quel verfo . Neh' 
iñeffo tempo ch' ella ha cosí rettificati i fuoi 
margini, ha ingrandito il fuo letto ; vale a 
diré, ha perduro della fuá profondita, e per 
confeguenza della fuá forza e preíüone: cib 
continua a farfi , finatantoché fi raette in 
equilibrio la forza dell' acqua colla refiften-
7,a delle fue rive, ed ailora reílano fenza ul
terior cambiamento . —-» Ed é per F efperien-
za manifeíto , che querti equiiibr; fono af-

F1U 
fatto reali; conciofiaché trovlamo che i fiu
mi fcavano e s' allargano fin a un certo 
fegno. 

Tutto il rovefei© delle dette cofe fuccede 
ancora in alcune occafioni. — Q p t F i u m i ^ 

le acque de1 quali fono denfe e limofe , al-
zano il loro letto, con lafeiar cadere al fon
do parte delle matene eterogenee contenute 
in cífe: cosí riftringono le loro rive, per una 
giunta od appofizione continua della mede-
fima materia nello feorrere fopra di effe . 
Quefia materia venendo gittata lateralmen
te lontano dal filo deli'acqua , puote anco 
fervirc, a cagion dell'ofeurita del moto, a 
formar nuove rive. 

Ora, quefii oppofii effetti fembran quafi 
concorrer fempre, e fon diverfamente com-
binati, fecondo le cireofianze ; donde riefee 
affai difficiie giudicare del rifultato . Puré 
quefla combinazione debb' eííere aecurata-
mente conofeiuta, innanzi che fi prendano 
mifure in torno ai F i u m i , fpczialmente quan-
to al divertiré i lor corfi . — II Lamone « 
che fi vuotava nel Po, eífendo flato rivolto 
per altro verío, affine di farlo fcaricarc nell' 
Adriático , fi é cosí cambiato , e la fuá for
za talmente diminuirá , ora che le fue ac
que fi fono lafeiate a fe fteflTe , che egl¡ al
zo il fuo letto ad una grande altezza , per 
le continué depofizioni della melma y finché 
divenne molto.piü alto che il Po, nelle fue 
eftreme accrezioni, ed ebbe d'uopo di ripe 
alte, o di argini, per contenerlo che non 
trabocchi e allaghi le campagne. Vedi.AL-
L U V I O N E . 

Un piccolo Fiume pub eflere ricevuto in 
un grande, fenza acertfcerne la larghezzao 
la profondita. 1— Queflo apparente paradof-
fo nalce di qua , che la giunta del piccolo 

- Fiume pub íolarneme contribuiré a mover 
i'acque ch'crano prima in quiete vicino al
ie rive del Fiume grande, e si aumentare la 
velocita della corrente, con la proporzione , 
onde accrefee la quantita dell' acqua . Cosí 
il ramo Veneziano del Po inghiottl il ramo 
di Ferrara , e quello del Panaro , fenza al-
cun ingrandimento delle fue dimenfioni . E 
i' iíleífo fi pub proporzionevolmente conchiu-
dere di tutte le altre acceííioni fatte ai Fiu
m i ; ed in genérale dí tutte le nuove aumen-
tazioni d' acqua . 

Un Fiume che moflra di voler entrare in 
un altro, o perpendicolarmente , o in una 

di-
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direzlone oppoña, fi divertirá a poco a po
co da quefta direzione, e íí obbhghera afarfi 
un nuovoepi^favorevolletto verlo la bocea. 

L'umone di due F t u m i in uno, lo ta (cor
reré pih velocemente ; acagione , che in ve
ce del fregimcnto di qoattro margim, ne han-
r o folamenre due da íuperare ; e la correóte 
od i l filo deli'acqua, eíTcndo vieppiu diílan-
te dalle rive , procede con minore interra-
ziobe y oltre che una maggior quantita d' 
acqua movendofi con maggiorc velocita, fi 
fcava piu profondo i i letto, e in confeguen-
za detrae dalla íua prima larghezia Quia-
d¡ puré í i é , che i F i u m i , coll' unirfi , oc-
cupano minore fpazio su la fuperfizie della 
térra, c fono piu vantaggiofi ai terreni baf-
fí, che fcaricano ia effi la loro umidita fu-
perñua, ed hanno pariraenti minor bifogno 
di argini per impediré la loro inondazione. 

Quefli avantaggi fono cosí notabili , che 
i l Sig. Guglielroini penfa averia natura me-
yitamente avuta la mira ad e'ffi, nel far S Í , 
che i concorfi de' F i u m i foíTero cosí írequen-
í i , come l i troviamo in faí t i . 

Per determinare piu precifamente le leg-
gt generali del moto de' F i u m i , fi dee ofTer-
vare, che un F i u m e diesfi rimanere nel m e -
de f imo f l a t o , od eíTere in uno ¡ l a t o p e r m a 
n e n t e •, quando feorre uniformemente, cosí 
che egli é fempre ailameclefima altezza nel 
medt íimo luogo . 2 ° . Che un piano , che ta-
gliando un F i u m e é perpendicolare al fondo , 
come p o n q , é chía mato la f e z i o n e d i u n 
F i u m e . i — Vedi T a v . I d r o f i a t . fig. 54. 

Percib, quando un F i u m e é tertmnato da 
la t i piani , paralleli Tuno ali'alero, e per-
pendicolari all' orizonte , ed i l fondo alíresi 
é un piano, od orizontale, o inclinato, ia 
fezione del F i u m e c o n quefli íre piani fa an-
goli retti ed é un paraíielogrammo. 

Ora in ogni F i u m e che é in uno flato per
manente 5 la íleíTa quantita d'acqua feorre 
nell' iñeífo íempo per ogni fezione ; impe-
rocché, quando non vi fia in ogni luogo 
un egual fupplemento d'acqua, che quella 
che di la giu feorre, i l fiume non rimane-
ía nel medeíimo flato. 

Cib far a vero e fufliflerl egualmen te f 
qualunque fia V irregoiarita del letto, o del 
canale, da cu i in altri con ti poífono prove-
nire diverfi cambiamenti nel moto del F i u -
f , e Per efempio, un fregamento maggiore ; 
» ; Fcfonione aU' in egual del canale * 

F I U 1 1 5 
Le irrcgolarítadi nel moto di un Fium? 

poífono cífere variate infinitamente ; né (i 
pub daré rególe per ftabilirle . — per ¿c . 
terminare cd avverare i l fuo corfo genéra
le , tutte le ¡rrego!arita debbono cííeme de» 
tratte e meífe da parte; e fol debbe confi-
derarfi i l general tenore o fluíío. 

Supponcte adunque , che i ' acqua corra íti 
un canal regolare, fenza alean fenfibile fre
gamento, e che i ! canale fía terminato da 
la t í piani, paralleli Tuno all' altro, e vertí-
ca l i ; e parimenti'che i l fondo fia un piano, 
e inclinato all' orizzonte . —Sia A E il cana
le , in cui 1' acqua corre da un maggior ti* 
cettacolo o fonte ; e refti fempre i ' acqua 
delT ifleífa profondita che nel fuo principio, 
cosí che i l F i u m e fia in uno flato permanen
te : F acqua quivi dffeende lungo un piano 
inclinato, ed é accelerata ; per io.che , feor-
rendo la medefíma quantita d' acqua per ogni 
fezione, la profondita dell'acqua , a mi fu
ra che fi recede dal capo o fon se del F í a 
m e , é continuamente diminuirá , e la fuá 
fuperfizie acquiflera la figura i q r . 

Per determinare la velocita deli'acqua m 
differenti luoghi; fupponete l'apertura del 
canale A D C B venir chiufa con un piano; fe 
ivi facciafi un foro nel piano , l'aequa ígorghe-
ra tanto piu prefto per i l foro, quanto il foro fa-* 
ra piii diílanse daüa fuperfizie deil'acqua /; / ; c 
1' acqua a veía i ' ifleffa edema che aequiflereb-
be un corpo cadente dalla fuperfizie delT ac
qua alia-profondita del foro fot tod 'eíTa: i l 
che tutto nafce dalla preñione dsli' acqua fo-
praincombente . -— Egü vi é la roedefiais 
preífione , cioé , la medefima forza raotri-
ce, quando Toílacolo in A C é levato, do-
po la qual cofa ogni particelia d'acqua en
tra nel canale con la celerita che un corpo 
acquillerebbe nel caderc dalla fuperfizie deiP 
acqua alia profondita della particelia „ Que-
fia pmicella ü move a dilungo in un pian© 
inclinato nel canale, con un moto accelera-
to ; e ció n J I ' ifleífa maniera, che fe caden
cio verncalmente ella aveííe continuato il fu© 
moto fin alia fleffa'profondita fotto la fuper
fizie dell'acqua, che quella nei capo oprire-
eipio del fiume. 

C o s í ; fe voi tírerete fa fines orizoRtafe ¡ t 9 
la particelia in r a ve ra l'ifleífa celerita, che pu¿ 
aequiftare m carpo i l qual difeende la lun-
ghezza/Cy e cotre giu in C r y che é ap-
punto la celerita acquiftata dal corpo nel 

¥ z es-
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cadct giu per t r . Laonde la celeriti d'una 
particel'a fi pub per tutto mifurare, tirando 
é l W una perpendicolare al piano orizontale , 
che fi concepifee correré lungo la fuperfuie 
dell' acqua nella tefta o principio del F i n m e - t 

t la velocita che un corpo acquiíia nel ca-
áere per quella perpendicolare , fara la ce
le rita della particella , che é maggiore , 
quanto piü lunga é la perpendicolare . Da un 
punto, come r , tírate r s perpendicolare al 
fondo del F i u m e , queña mi fura V altezza o 
prefondita del F i u m e , — Poiché r s e i n d i -
íiato alT orizonte , fe da' diverfi punti di 
coíefia linea, voi tirerete delle perpendico-
!ari a / í , elletto faranno tanto piu corte , 
quanto fono piíl diüanti da r ; e !e piu cor
te di cíTe faranno altresl s v : laonde le ce-
leritadi delle particelle nella linea r s , fono 
tanto minori quanto piu vicine fono alia fu-
perfizie del F i u m e , e quanto piü prefto fi 
move 1' acqua inferiore, che la fuperiore. 

Puré le celeritadi di coicfie acque , fe-
Cipndo ehe 11 F i u m e procede nel eorfo, con
tinuamente s' avvicinano piü da preíTo all ' 
cguagiianza : iraperocché i quadrati di co
te fie celerita. fono come r t a s v , la diffe-
renza delle quai linee, fecondo che recede-
fi dal principio o fonte del F i u m e , é di con
tinuo minorata, a cagionc della profondita 
r s , che parimenti di continuo fi diminui-
fce, come le linee fiefle s1 allungano. Ora 
ílccorne que fio milita ne1 quadrati , tanto 
piü raiütera nelle celeritadi fieíTe , la cu i 
diíferenza percib íi fe era a fecondo ch' elle-
no ere feo no . 

Se 1' inclinazione del fondo fi cambi in 
su al principio del F i u m e , di modo che di-
venti j ^ Z , ed una maggiorl quantita, d' ac-
^ua feorra nel canale , e' fara piü profon
do da per tutto nel F i u m e , ma la cele
r i ta del!'acqua non fara cambista . —-Ira
perocché quefta celerita non di pende dalla 
profondita del!'acqua nel F i u m e , ma dalla 
difianza della molía particella dal piano ori
zontale della fuperfizie nel capo o forgeri
te del F i u m e , continuato fopra la detía 
particella i la qual diílanza é mi fura ta dal
la perpendicolare r t , od s v : ma quefie I¡-
nee non fono mutate dall' affluíío deii' ac
qua \ purche í 'acqua reiti all ' ifteíTa altez-
za che nella doccia , o forgente, 

Sapponete la parte fuperiore del canale 
íenxma da'un oftacolo , come X , che di-

feende un poco fotto la fuperfizie deH'acqus, 
q u i , tutta I'acqua che viene, non pub cor-
rere per mezzo , percib debbe follevarfi ; 
ma la celerita dcll'acqua fotto a quella ca-
teratta non é accrefeiuta; e 1'acqua che via 
via fuffegue ,5 continuamente s'accumula , 
cosí che all' ultimo deve alzarfi a fegno di 
foverchiare 1' oíUcoío, o le rive del fiume. 
Se le rive fien innalzate , c fia continuato 
I ' ofiacolo ; l'altezza dell'acqua poríerebbcfi 
al di fopra della linea i t ; tna prima di 
db , la celerita dell'acqua non pub eíTere 
accrefeiuta; nel qual cafo T ahezza di tutta 
I ' acqua nel principio del fiume fara accre
feiuta; imperocché, fupponendo noi i l fiu
me in uno (lato permanente, vi debb1 elTe-
re continuamente tanto fupplcmento d'ac
qua al capo del fiume , quanto di la ne 
feorre giü per 1'álveo ; ma fe men d' acqua 
giu feorre , l'altezza dee ncccííariamcnte ef-
fere accrefeiuta nel capo o fonte, fin atan» 
to che la celerita del!' acqua che feorre fotto 
1' ofiacolo fia accrefeiuta a tal grado , che 
i'ifieífa quantita ci' acqua feorra fotto i 'oíia' 
co ló , che foieva correré nel canale aperto e 
libero in prima. Vedi ONDA. 

F I Z I O N E . Vedi F A VOLA , FALLA-
cía &c. 

F L A C C I D I T A 1 , nella medicina , &c. 
uno feoncerto delle fibre, o delle parti foli-
de del corpo, o p pollo alia r i g i d e z z a , o ten-
fione . Vedi FIBRA . 

La troppa F l a c c i d i t h delle parti fi cura 
coi eardiaci, coll' efercizio , colle fregagio» 
ni , con un' aria afciutta c calJetta , col 
cibo, &c. 

F L A G E L L A N T I , una Setta d' Eretici, 
che fi gaíiigavano e difciplinavano con del
le sferze , in pubblico . u 

La Setta de' F l ú g . l l a n t i ebbe la fuá ori
gine a Perufa , r.elf auno 1260. 1! fuo Auto-
re fu un ceno Rainerb , Eremita . Proba-
bi Unen te non é nata altronde che da un ze-
10 iodifereto . Un gran numero di per fon e 
di time le cta , ra cea proceífioni, andando 
a due a due , colle fpaile nude, le quali fi 
battevano, finché i l fangue ("cor re va giü ; 
affin di otteoere mercé da Dio , e placare 
11 fuo sdegno contro le maívagita del Se
có lo . Furono al!ora chiamui i d i v o t i ; ed 
avendofi üabiiito un fuperiore , fu quelli 
chiamato ú g e n é r a l e d e l l a d i v o z i o n e . 

Le doniie noii comparivaao in quefie pub-
bi t 
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blichc affemblee; benché pratlcaíTcro !e me-
tkfime íeverita: ma lo facean i t ipr iva to , c 
nelle lor proprie cafe. 

A mezzo i l Secólo decimoquarío, la Set-
ta de' F l a g e l l a n ü riíornb in piedi, tn occa-
íione di una grande mortahtaj e fi fparfe in 
ttítte le parti d' E ^ « P a - . . 

I Vefcovi ' Magiltrati conobbero al
ia fine Vh'era ncceífario metiere un argine 
a queíV'ecccflb . Gli Scrittúri e i Predica-
tori difputarono centro; ma \ F l a g e l l a m i r i -
maíero immobiii contro qualunque oppoíi-
zione o ragione: di maniera che di un nu
mero ch' erano di zelanti , forfe bene in-
tenzionati einnocenti, Torgogl ío , Toftina-
zione , e lo fcifma , l i cambio in una per-
niciofa Setta. Eglino fotUnevano che i l fati
gue , che cosí fpargevano , era miíchiato con 
quello di Gcsu Cní io , e che per una F/^I?//ÍÍ-
%ione di ventiquattr'ore guadagnavano i l per
dono di tut t i i loro peccati. 

C í e m c i u e V I . proibl tutíe le F l a g e l l a z i o -
n i pubbliche; e Gerfone fcrilTe un trattato 
contro le íleíTe. 

F L A G E L L A Z I O N E , una difciplina vo-
lontaria , od una penirenza, ípeíío pratica-
ta dagli antichi penitenti . Vedi D I S C I 
P L I N A . 

I I Parlamento di Parigi proibl tutte le F i a -
g e l l i z i o n i pubbliche , con un decreto del i6or . 
Vedi F L A G E L L A N T I . 

F L A G E L L A Z I O N E , é un termine piu parti-
colarmente appropriato alie fcíFerenze di Gesu 
C r i ' l o , quando fu battuto e sferzato dagli E-
brei. — Dal Latino F l a g e l l u m y sferza . 

Diciarno, una pi í tura , o un quadrodella 
F l a g e l l a z i o n e ; o («• mplicemente una F l a g e l -
l a z i o n e , per dinotare una pittura , ofhrapa, 
che rapprefenta quedo tormento, iuflitto al 
Saiyatore del mondo. 

In quedo fenfo diciamo, la F l a g e l l a z i o n e 
del tal pittore, &c. 

F L A M I N E , F L A M E N , appreflo gli anti
chi Romani , era un Sacerdote , od un mini-
íiro di Sacrifiiio . Vedi P R E T E , e S A C R I -
FIZíO . 

V i erano altrettante fpezie di j l a m i n i in 
Roma, quanti vi erano Del i quali avean 
de' Saccrdoti, cd a' quali s Ü{Ferian Sacri-

Numa, da principio, ne inílituí foia-
m t m t tre : Uno per Giove, chiamato F l a 

m e n D i a l i s j un aitro per Marte , chiamato 

F l a m e n M a r i t a l i s ; e i l terzo per Roma! o O 
Quirino , chiamato F l a m e n Q u i r i n a l i i . Ve
di DlALIS, &C. 

Ne' tempj pofteriori ve ne furono aggiun-
t i altri dodici; che fecero afcendere i l nu
mero á c ' f l a m i n i a quindici. 

I tre primi erano prefi da!!' ordine de' 
Pat rhj , e riputavanfi di un rango ed'una 
diñinzione fuperiorc ag!i altri . Eran chia-
mati F l a m i n a m a j a r e s % per diflinguerli da
gli altri dodici, ch'erano i T l a m i n e s m i n o 
r e s . — I I F l a m e n D i a l i s , o di Giove , fot 
i l primo iníHtuito, ed era tenuto nella mag-
giore ÍHraa ; ei portava ful capo un ornamen
to peculiare , chiamato a l b o g a l e r u s , i l qua-
le era fatto della pelle d'una vittima bian-
ca, facrificata a Giove. 

La beretta che portavano gli altri era chia-
mata F l a m m a , o A p e x \ ell' era fatta deü.i 
pelle d'una pécora, col pelo o ¡ana fopra ; 
e vi era attaccito un piccolo ramo d ' u ü v o . 
Queiia del F l a m e n di Giove finiva in una 
punta, chiamata F u t u l u s ; ed era legita fott' 
al mentó con cordicelle . Nella State nom 
aveano che un filo di lana legato attorn;> 
del capo; eífendo lor proibito di compariré 
col capo affatto nudo. E di qu¡ , fecondo 
Fefto , é venuta la loro denominazione di 
F l a m e n , cioé da F ¡ l a m e n , o filum , filo. 

Abbenché i F l a m i n i aveííero un' appella-
zíone comunc ; pare non coftituivano uní 
compagnia, od un collegio. Ogni Dio ave-
va i fuoi diveríi Sacrifizj , le fue feíle , ele 
fue cerimonie a parte : N é un F l a m i n e a ve a 
alcuna relazione coll' alero ; fobmente era-
no tutt i fubordinati al Pontifcx Maximus 1, 
Aulo Gellio ci aííicura , che venivano creatí 
dal popólo ne'Comizj curiati; ma i l Ponti
fcx Miximus li con ía era va . II loro Sacér-
dozio, ch.\AmnQ F l a m i n a t u t % era perpetuo; 
abbenché in aicune occaíioni venifíer depoíü . 

I no mi de' di veril F l a m i n i fono i feguen-
t i : I tre F l a m i n i grandi , come gia s'é oííer-
vato , erano il F l a m e n D i a l i s , i l F l a m r n 
M a r t i a l i s , ed \ \ F l a m e n Q u i r i n a l i s . I dodici 
minori erano , i l F l a m e n c a r m e n t a l i s , o i l 
prete della Dea Carmenta : F l a m e n f a l a c e r , 
od un prete del Dio F a l a c e r , nome, la cui 
origine, oflerva Varrone, che non era no
ta : F l a m e n f l o r a l i s , o della Dea Flora : F l a 
m e n f u r i n a l i s , la cui ctimologia é ofeura : 
F l a m e n l e v i n a l i s : F l a m e n l u c u l a r i s : F l a m e n 
p a l a t u a l i s , cui alcuni moderni vogbono che 

foíle 
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foffc il Sacerdote della Dea che preíiedeva al 
palatium; benché Varrone íi confeífi all'of-
curo della faa origine : Flamen pomonalis, o 
di Pomona , Dea de' frutti : Flamen virbialis, 
o del Dio Virbio, cui alcuni eredono eflere 
r i íkíToche Hipp -lyfo: Flamen Vulcanalis ^ 
o di Vulcano j e Flamen Volcurnalis, o del 
Dio Volturno . 

Eglino aveanpurele loro Flaminó > oFla-
minide , ch'erano le mogli de' F lamini , ole 
Sacerdoícffe delle Dvita. In un marmoan-
tico, citato da Grutero , p. C C C C L I X . n. 9. 
la parola Flamina é ufata per Sacerdotefla ; 
e neU'irteíío Autore, p. c c c v m . n. 3. la 
Sacerdotefla della Dea Feronia é chiamata 
F L A M . F E R O N . cioé Flamina , o Flami-
nica Feroniíe > 

La Flamina portava TifteíTo ornamento 
ful fuo capo che 11 Flamen . Ella avea pur il 
foprannonie del fuo raarito ; come Flamina 
JDialií, martialis &e . 

F L A M M U L A , fotto P Impero Oriénta
le , era una fpezic di bandiera, che termi-
nava in una punta, firaile alquanto ad una 
fiamma , c che ferviva di fegno , o marca 
per diílinguere i foldati delle diverfe com-
pagnie, de* battagüoni, de' regimenti, &c. 
Vedi B A N D I E R A , S T E N D A R D O , &c. 

Nel Greco eli'era átnz. Q K Ü I I O V X O Í / : qual-
che volta ponevafi sa Telmo; qnalche vol-
ía su la corazza, c qualche volta fuH'eQrs-
mita della picea, &c. 

L ' Imperadore Maurizio ordinb , che le 
Flammula i o ciafeuna diviíione foffero di 
color diíferente, per diñingueríe dagli alíri 
battagüoni j o brigade : (phce^axatKa îj; ^oipas 

Si foleva deporre , o metter da parte la 
Flammula avanti il combaítimenío , accioc-
ché non fervifle d'ingombro. La cavaliería 
aveva anch'efifa le Flammula su i cavalli , 
per diftingucr le truppe alie quali appartc-
nevano. 

F L A T O , F L A T U S , o Flatulenza, un' aria 
raccolía nclle budella, o in altra cavita del 
corpo , per indigeftionc &c. il flato viene 
difcuílo cogli aromatici caldi , che lo rare-
fanno abbaüanza, perché fcoppi e dirompa, 
dove trovafi adito« 

F L A T O L E N T O , cib che ha relazionc 
ai flati, o foffi, d'aria inchiufa , e che fuol 
eagionarli. Vedi F L A T O . I Legumi, le ci-
polle ^;.c. fono cibi ñatulenü <> 

F L A 
F L A U T I N O , é un piccolo flauto ; oá 

un iftrumento muficale da fiato, che fi ufa 
molto dai paftori e dalla gente di campa-
gna. Vedi F L A U T O . 

Si fa d'ordinario di bofifo , o d'altro le-
gno duro; ed alie volte d'avorio . Ha fel 
buchi, oltre quello nel fondo, il pezzo che 
fewe per la bocea , e quello dietro il eolio. 

F L A U T O * , un iílrumento di raufica , 
il piu femplice di tutti gl'iftrumenti da fla
to; che fi fuona,^ccn foffiare in eíío con la 
bocea j ed i tuoni e le note formaníi e 
cambianíi chiudendo od aprendo i buchi dif-
poüi a tal fine per il fuo dilungo. 

* I Latini lo cbiamano ñ ñ u h , ed alie vol
te tibia, canna^ & c . dal primo de quai 
termini alcuni derivano fiute { l a voce In* 
glefe ) flauto ; abbenche Borello voglia de
rivarla da ñutta, lampreda , COSÍ chia
mata a fluitando in fluviis ; perche i t 
flauto e lungo , e fimile alia lampreda y 
ed ha dé' buchi per i l fuo lungo ̂  come 
l i ha i l detto pefee. 

Le Fiflultf , od i Flauti antichi erano fat-
ti di canne ; pofeia íi fecero di legno , ed 
alia fine di metallo. Ma come foíTero fuo-
nate, fe come i noíhi F lami , od oboe , 
non appar ben chiaro. 

Sappiamo bensl , che aveano de' fori 
che da prima eran pochi ; ma in appreífo 
crebbero a maggior numero : ed alcune fi-
ñule non ne aveano alcuno . Alcune eran 
tubi femplici , ed altre una combinazionc 
di diverfi, particolarmente la fyringa di Pan t 
che conftava di fstte canne , congiunte in
fierne lateralmente. 

Quefie fette canne non avean buchi , e 
ciafeuna non dava fuorehé una nota , in 
tutto, fette note diflinte; ma con quai in-
tervalli , non é noto : Forfe eran le note 
della fcala naturale o diatónica . Vedi FÍ 
S T U L A . 

II Flauto Germánico é differente dal co
mún e : non fi mette in bocea, per la eftre-
mi ía , come i flauti ordinarj \ V cflremith ¿ 
chiufa con un turacciolo , ma il labbro in-
feriore fi applica ad un buco difiante cir-
ca la meta d* un pollice dalla_ detta efire-
mita » 

Egli é comunemente íungo un piede , egual-
mente groíTo per tutto, e perfóralo con fei 
buchi , oltre quello della bocea. Si ufas 
per foprano in un concertó di diverfe pas5-



F L E 
t i . La fuá bafe é doppia o quadrupla di queña 
lungbeiza. ,. , ,, r i r 

F L E B O T O M I A , tagliodellavena, íalaí-
f o . Vedi PHLEBOTOMÍA . . 

F L E E T é una prigione ramola in Lon-
dra, cosí chramata dal ú v o F l e e t , fullecui 
fponde d l a é p o f t a . Vedi P R I G I O N E 

I n queda prigione n íuole chiudere quel-
le perfone che banno commeíTo qualche co
fa in difprezzodeIRe o dclle fue leggi^od 
altre per comando aííoiuto del Re, o d'al-
cune delle fue C o r t i , particolarmente quel-
]a della Cancelleria ; e finalmente per de
bí t i . 

F L E M M A , P h l e g m a , nella Cliimica , 
un fluido aqueo ed infipido, che fi fuppone 
trovarfi in tut t i i corpi naturali; i l quale 
coincide con que! che gli altri Fiiofofi chiama-
no a c q u a . Vedi A C Q U A . 

La Flemma, é i l quarto degii elementi , 
o de' principj elementarj chimici . Vedi P R I N 
C I P I O , ed E L E M E N T O . 

Nella diflillazione dell' aceto, come pur 
di tut t i i minerali, e vegetabili fenza odo-
re , h Flemma efce in prima ; in quella del 
vino 1'ultima. Vedi D I S T I L L A Z I O N E . 

Queña Flemma íi fuppone eífere i l vcico-
lo comune, e ildiluente di tutti i corpi fo-
lidi ; ed a proporzione della fuá quantita 
nella miftura , fono le altre parti piü langui-
de e inefficaci nelle loro attrazioni: pu ré , 
fiando su'principj de'chimici , la Flemma 
dovrebb'cfíer un principio d'azione; come 
fendo neccflTaria alia diííoiuzione del íale ne' 
corpi , fcnza di che i l fale rcílcrcbbe inatt ivo. 
Vedi S A L E . 

Egli é molto da difputare , fe queña Flem
ma íi poífa mai procacciare mera e libera 
da miftura d'altre materie ; quella cheneha 
meno s'accoílerebbe piü da preífo alia na
tura di principio ; e per queña ragione lacqua 
di pioggia ne darebbe piü che altra cofa . 

La Flemma, oííerva Bocrhaave , cavata 
per diñiilazione da' vegetabili , porta fem-
pre feco alcunché dell'odor del vegctabile, 
ch'ella in parte diriva dal l 'o l io , ed in par
te dallo fpirito che vi rifitde . La fíeíía Flem
ma, colle diñillazioni fpeflo replicare, de
pone i l piü del fuo odore , e íi awicina 
vieppiü a pura acqua, ma non diventa mai 
tale perfettamente, Aggiugnefi, chela piü 
pura acqua diñillata, fe é, cfpofla perpochi 

g1omi al Solé , raoko fi cambia, e rendefi 
torbída . 

C o t e ñ a F / m w í ? non é uncorpo elementa
re ; ed ilSignorBoyle l'argomenta dalle fue 
difrerenti virtudi e proprieta : La Flemma 
del vino, e queüa della rmggior parte de* 
l iquor i , han dclle qualitadi che le fan dif-
ferirc dalla mera acqua, e Tune dall'akre * 
h Flemma del vi t r io lo , oííerva i l medefimo 
Autore , é un rimedio efficace contro le 
feottature , ed un preziofo difeuziente de* 
duri tumori ; quella dell'aceto é buena pee 
eñrarrc una dolcezza zuccherina dal piom-
bo , ed anche per diñblvere i coralli pee 
via di Junga digeftione; e quella del zuc-
chero di piombo dicefi che difciolga íc 
pe ríe . 

In fa t t i , icaratteri che fervono per de
nominare un fluido Flemma o acqua , a¡>-
preífo i Ch imic i , fono T infipidita elavola-
t i l i t a ; puré , l'argento vivo ha queñi carat-
t e r ¡ , né alcun foftiene ch'egli üa Flemma. 
Aggiugni, che appare da diverfi cíperimen-
t i che 1' acqua fteífa, colle diñillazioni re
plícate , íi pub convertiré in térra. E puré 
1' acqua , per oífervazione del medefimo au
rore , ha una molto piüplauíibile ragione a 
eífere elemento , chealcuno dei tria prima* 

Aggiugni , che, fe riguardiamo le quaii-
ta , che dan motivo di nominar Flemma 
una qualche foñanza vifibile , cioé l ' eííer 
ella fluida, infipida , e fenza odore; non íi 
é mai veduta alcuna di queñe foñanze fe pá
rate , da'chimici chía mate Flemma , che fof* 
fe perfettamente deñituita e di fapore e di 
odore. 

^ I I fale comune, e diverfi altri corpi faíi-
ni per quanto fecchi ed afciutti diftilüníí, 
danno ognuno una quantita copiofa ái Flem
ma] i l che non fi pub in altro modo fpie-
gare, fe non fe con addurre che tra le va
rié operazioni del fuoco su la materia d' un 
concreto, diverfe particelle di queña materia 
fono ridotte ad una forma e maña , Ja qual 
richiedefi percompor illiquore chiamato da' 
Chimici phlegma, o acqua. 

F L E M M A ; nell'economía anímale, é uno 
dei quattro umori , de'quali fupponevano gl i 
antichi, che confiñeífe la malla del fangue. 
Vedi U M O R E , C S A N G U E . 

La Flemma é l'ifteífo, che Talíramente det-? 
ta Pitui ta . Vedi P I T U I T A . 

F L E M -
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F L E M M A T I C O , < p * ( y ( i e t i í x & , un tem

peramento , in eui i'umor prevalente é la 
flnnma, o la p i t u i t a . Vedi T E M P E R A M E N 
T O , c F L E M M A . 

Le coftituzioní, o lecompleffioni flemma-
t i che fono foggctte a reumi, a fluffioni &c. Ve
di C O S T I T U Z I O N E , e C O M P L E S S I O N E . 

F L E S S I B I L E , nclla Fi íka, fi applica ai 
corpi che fono capaci d'efTere piegati, o ícam-
biati e tolti dalla loro natural forma e di-
revione . Vedi D U T T I L I T A * . 

Gli alberi i quali crefeono vicino all' acque , 
come il falice , il pioppo , &c. fono piü 
j i f ' f f ib i l i che gli altri. —- Le fibre eíTendo piu 
íottiÜ e piu flfjfibili nelle denne, che negli 
uomini, ellcno hanno generalmente un mag-
gior grado di delicatezia di penfamento, e 
d'immaginazione. Una voce fiefflbile rieíce 
nclla Mufica. 

Un corpo non é capace d' effere inflettuto 
o piegato, fe il íutto o Tintero di cííb non 
c inquiete. Nel piegarfi d'un corpo, ci co-
ílituifce, o forma quafi due leve; ed il pun
to in cui fi ha da pitgare, é il fulcrum : 
Quindi, eíTendo che una potenza motrice, 
quanto é piü rimota dal fulcrum , tanto é 
maggiorc la fuá forza ; piu lungo che é ii 
corpo fleffúflff , tanto piu fácilmente íi 
piega. 

F L E S S I O N E , nelT Anatomía &c. s'appli-
ca al moto d' un braccio &c. per cui eíTo 
braccio fi piega. 

II braccio ha un moto di/?e//ío»(?, cd un al-
tro di eQenfione. 

II moto di fiejjxove é , quando il radius e 
1' humerus fi avvicioano 1' un al!'altro , e 
forma no un angolo , nel gomito . Vedi 
F L E X O R . 

F L E S S U R A , o Fleffione d d k c u r v e . Vedi 
PUNTO d i j l e j j ione c o n t r a r i a . 

F L E X O R , nell' Anatomía , un nome da
to a diverfi mufcoli , in riguardo alia loro 
szione, cioé perché piegano i merabri , o 
le giunture \ in oppofizione agli cftenfori , 
che li aprono, íkndono o dirizzano . Vedi 
M U S C O L O . 

F L E X O R C a p i t i s , c un mu feo lo delia tefla , 
chiamato anche R e í l u t m a j o r a n t i c u s . Vedi 
R E C I U S m a j o r &c. 

F L E X O R C a r p i r a d i a l i s , chiamato anche 
R a á i í t u s i n t e r n u s , comincia o fpunta dall' in-
ttiiorproiuberanza tUii5 humerus; c ícorren-

do lungo il radius, s' inferifee nells parte fú-
periore deU'oíTo del metacarpo, che é coa-
giunta col dito Índice. 

F L E X O R C a r p i u l n a r i s , chiamato anche 
C u b i t a u s i n t e r n u s , comincia tendinofo dalla 
interior protuberanza dell'humerus, e dalla 
parte fuperiore dell'ulna, fopra la quale cor
re a dilungo, finché paíTando fotto ii liga-
mcníum annulare , s1 inferifee per mezzo d'uñ 
corto e forte tendine nel quarto oífo della pri
ma fila o ferie del carpo. Vedi T a v , A n a t , 

( Myol. ) fig. 2. n. 24. 
Ambeduequefii mufcoli piegano il polfo. 
F L E X O R P c l l i c i s p e á i s b r e v i s , nafce dal mez

zo dell'offo cuneiforme . Eglié corto, grof-
fo e carnofo , in apparenza due, e corren-
do fopra la terminazione del peronseus , ha 
un' inferzione doppia nelle oíía fefamoidea ., 

F L E X O R P o l l i c i s p e d i s l o n g u r , un mufeolo 
del dito groífo del piede, dirivato dalla par
te deretana della fíbula , con un doppio or-
dine di fibre, e corre tendinofo fotto 1'inte
rior nocca, o nodo del piede, eper lo cana-
le neli'interna parte deU'oíTo del calcagno , fin 
alia fuá inferzione aireflrcmita del dito grof-
fo , su la parte di fotto . 

F L E X O R p r i m i i n t e r n o d i i d i g i t e r u m p e á i s , 

Vedi LUMBR I C A L E S P e á i s . 

F L E X O R f e c u n d i i n t e r n o d i i á i g i t o r u m m a n u t * 

Vedi P E R F O R M U S m a n m . 

F L E X O R t e x t i l i n t e r n o d ñ d i g i m u m m a n m . 

Vedi P E R F O R A N S m a n u s . 

F L E X O R t e r t i i i n t e r n o d i i á i g i t o r u m p e á i s . Ve

di PERFORANS p e á i s . 

F L E X O R E S p r t m i i n t e r n o d i i á i g i t o r u m w¿r-
n u s , fono mufcoli delle dita , chiamati anco 
l u m b r i c a l e s m a n u s . Vedi L U M B R I C A L E S . 

F L E X O R E S p o l l i c i s m a n u s , fono due mu
fcoli che fervono a piegare 1! pollice. 

II primo , chiamato F l e x o r t e r t i i i n t e r n o á i i , 

&c. naíce daii'interna protuberanza dell'hu
merus, eparte del radius, per ordini diffe-
renti di fibre, e pa fían do fotto il ligamen-
tum annulare , s'inferifee nel terzo offo del 
polüce. 

II fecondo , chiamato F l e x o r f e c u n á i i n t e r -

n o á i i &c. nafce dalle oíía del carpo, e dal 
ligamento annulare ; c s' inferifee riel fecondo 
ofio del polüce. 

F L E X O R E S f e c u n á i i n t e r n o á i i á i g i t o r u m pe

d i s . Vedi P E R F O R A TUS p e á i s . 

F L I B U S T E R I , Fl iéuj lers , nella lingua 
Frsn-
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Francefe , e F r e e b o o t e r s nell' Inglefe ; un no-
me dato ai Pirati, che fcorrono \ man Ame-
ricani : particolarmente a quelii , che tan 
guerra centro gli Spagnuoh . Vedi tSuo 
CANIRI. ¿ . , 

I Francefi ü chiamano F h b u f l c r s , dcdu-
cendo la parola dall' Inglefe F l i b ó t e a cag.o-
ne che i prim¡ avventunen diquefta fpezie 
crano gli abitatori di S. Domingo, che fa-
ceano le loro fcorrerie c o n / / ^ w ( fpecie di 
brigantini ) le quali avean prtfe agí Ingleíi. 

F L O G O S I . Vedi PHLOGOSIS. 
F L O R A L E S L u d í , i G i u o c h i f l o r a l t , nell' 

antichita erano i giuochi celebrad in ono-
re di Flora , la Dea de' Fiori . Vedi FLO-
RALIA. 

Celebravanfi con orribili ecceíTi di liber-
tinagg'io. Ip iü licenziofi difcorfi non baíia-
vano; ma eran chiamate a fuon di tromba 
le cortigianc, le quali com parí van nude, e 
davano folazzo al popólo con abborainevoli 
moftre e poílure. 

I Commedianti coroparivano fulla fcena 
nella ftcíía maniera . Valerio Maffimo rife-
rifce, che trovandofi una volta Catone pre-
fente nel Teatro in tale occafione, il popó
lo fi vergognb di domandare T infame dí-
vertimento, alia di lui prcfenza; ficché Ca
tone , conofciuta la riícrva , ed il rifpttto 
ch' egli loro ingeriva , fi ritirb , affinché 
il popólo non foífe frodato del íuo foliío 
divertimento. 

V i erano diverfe altre forte di fpettacoli 
in quefla occafione; e fe crediamo a Sveto-
nio nella vita di Galba, c. 6. ed a Vopifco 
in quella di Carino, queíli Principi dierono 
lo fpcttacolo di elefanti, che ballavano fulle 
corde. Vedi BALLERINI . 

I L u d i f l o r a l e s , íecondo Plinio , lib. xVIlí. 
c. 29. furono inftituiti per ordine d'un ora-
colo delle Sibille , a'28. di Aprile ; non nell' 
anno di Roma DXVI. come leggefi d'ordina-
rio nelle Edizioni antiche di queft'Autore j 
né nel DXIV. come il P. Harduin ha corretto; 
ma come Voffio legge , nel 513. Si celebra-
vano principalmente in tempo di notte , nel
la ñrada Patricia: Alcuni vogliono, che vi 
foííe un circo per queüo fine, ful colle chia-
¡mato H o r t u l o r u m . 

La Dea Flora é da alcuni tenuta per la ftef-
fa, che la Chlori de'Greci . Altri foftcngo-
no, che quefta medefima Flora fia (lata una 
famofa Cor?igiana in Roma, la qualc cíTen-
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dofi arncchita colle proftituzioni, fece fuá 
erede il popólo di Roma, con lacondizione 
che íi celebrafle i' anniverfario della fuá na-
fcita , co' giuochi e colle feíle fopramento-
vate. Alcun tempo appreffo, il Senato giu-
dicando un tal fondamento, e una tale ori
gine, indegna della Maefía del popólo Ro
mano; per nobilitare la cerimonia , conver
tí Flora in una Dea, cui fuppofero prefiede-
re ai Fiori ; e si fecero a fe fh-íTi un artico-
lo di religione il renderla propizia, affinché 
i loro giardini , e le lor vigne profpcraf-
fero. 

Queñ' é la comune relazione che dan glí 
Autori; ma Voffio de I d o l o l . Lib. I . cap. 12. 
non vuol ammettere per alcun contó che la 
Dea Flora fía ñata la Cortigiana fopramen-
tovata : Vuol piuttoílo , ch'clla foífe una 
Deita de'Sabini; e crede che il di lei culto 
abbia cominciato fotto Romulo. La fuá ra-
gione é , cheVarrone nel lib. I V . della Lin-
gua Latina, mette Flora tra le Divinitadi , 
alie quali Tazio, Re de'Sabini, ofFcrfe de' 
voti , avanti che accozzaífe battaglia coi Ro-
mani . Aggiugni che da un altro paflo in 
Varrone appare, che vi furono de'Sacerdoti 
di Flora, conSacrifizj, &c. fin al tempo di 
Romulo e di Numa. 

F L O R A L I G i u o c h i . — V i é parimen-
te una ípezie di G i u o c h i f l o r a l i , oíTerva-
ti al di d' oggi in Francia ; ed inilituiti 
nel 1322. 

II difegno e I' Inflituto debbonfi a fette 
perfone di condizione , amatori della poe-
íia, i quali verfo il giorno di tutti iSanti , 
nel 1323, mandaron© una Lettera circolarc 
a tutti i Poeti proven z al i , chiaraati T r o u -
b a d o u n , acciocché fi adunaffero a Tolofa nel 
primo giorno di Maggio, per ivi recitare i lo
ro poemi ; prometiendo un premio di una 
viola d'oro a colui, la cui compoíizionc foííe 
giudicata la migliore. 

I Confoli oScabini ( C a p i t o u l s ) di Tolo
fa ebbero cosí in grado queflo progetto, che 
poi fi rifolvette in un configlio della Cit ta , 
di continuarlo a fpefe della Citta medefima j 
loche fi fa tuttavia, in una maniera che fa 
onore al luogo. 

Nel 1325 furono eletti un Cancelliere, ed 
un Secretario della nuova Accademia, ed i 
fette Inñitutori prefero la qualita di fuoí 
mantenitori. Due altri premj furono pofeia 
aggiunti alia viola, cioé una rofa canina per 
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í'econdo premio; cd una viola mammola per 
ii terzo. Fu anche decrétalo, che la perfo
ra che riportava il primo premio , poteííe 
dimandare d'efifere fatta baccellierei e che 
chiunque li guadagnava tutti tre , foííe 
crcato Dottore nelia Sctenza G a j a , cioé 
nella Poefia. 

Si conferva un regiílro di queíli Giuochi in 
Tolofa , il quale dk il fopraccennato raggua-
glio della loro origine : benché altri rac-
contino la cofa in altromodo. Era coftume 
antico, dicono eífi, de' Poeti Provenzali, ra-
dunarfi cgni anno in Tolofa, per conferiré 
affieme, recitare i loro verfi, e ricevere un 
premio, accordato alia piubella compoíizio-
ne . Cib fuffiftette fin circa Tanno 1540. 
aílorché una Dama di qualita lafcib la mi-
glior parte delle fue fortune , per rendere 
quefto coflume perenne ed eterno, e fuppli-
re alia fpefa de'prcmj ; il numero de'quali 
ella accrebbe , ordinando una rofa canina, 
una violamammola, una viola, ed un ghe-
rofano : I tre primi fiori, alti un cubito, 
coftavano quindici dobble Tuno. 

La ecrimonia comincia il primo giorno di 
Maggio , con una MeíTa folenne, con mu fi
es &c. II corpo o comune della Citta aííi-
fíe i e fi recitano de'poemi ogni giorno. II 
t e ñ o giorno fi da un magnifico pranzo dai 
Magiftrati &c. cd in quel giorno fon aggiu-
dicati i premj. I tre primi fono il guider-
done di tre diíferenti fpezie di corapoíizioni; 
cioé poema, égloga, c ode. 

F L O R A L I A , nell' Antichita , un no-
me genérale, per le fcííe , per li giuochi, 
ed altre eerimonie , tenute in onore della 
Dea Flora. 

Le Floralia erano anche chiamate Anthi ' 
Jlefes; tenevanfi ful fine del mefe d'Aprile, 
íiccome nc fa teíiiraonianza Ovidio, 

E x h , & in M a j a s feflum Florale ca
lendas . 

In fatti, le Floralia comiociavano ai ¿8. 
d'Aprile, e duravano fei giorni. 

Quelli che afílflevano alia cerimonia , era
no coronati d'Ellera, e commettevano non 
poche indecenze ; i¡ che per veritk non 
era cofa flraordinaria uelle Fefte de' Gen-
t i ü . 

Alcuni applicano la parola Floralia in-
differentemente alie feñe ed a i Giuochi di 
queña Dea \ chiamando i Giuochi Ludi Fio-
rales. Vedi FLORALES L u d i . 

T L O 
F L O R I L E G I O , F l o r i h g i u m , nome che 

i Latini hannodato a quel che i Greci chía-
mano owSoKoyiov , a n t h o l o g i a , cioé una rac-
colta di compofizioni fetite, contenenti le 
cofe piu dilicate e piü luminofe nella loro 
fpezie. Vedi ANTOLOGÍA. 

FLORILEGIO ( Anthologion ) particolar-
mente Aprende per uha fpecie di Breviario, 
nella Chiefa Oriéntale, compüato da Arca-
dio , per cómodo de' Preti e de' Monaci Greci, 
che non potean portar feco, ne'loro viaggi 
e pellcgrinaggi , tutti i volumi , ne' quali 
era difperfo il lóro ufizio. 

II Florilegium contiene le rubriche gene-
rali , il falterio , i cantici, rhorclogium , 
l'officio delle Ferie &c. 

F L O R I N I A N I , o FLORIANI , una Setía 
d' Eretici del fecundo Secólo , denominan dal 
fuo Autore Florino, o Floriano , prete della 
Chiefa Romana, depofto infieme con Blafto 
per li fuoi errori. 

Florino era flato difeepolo di San PoÜcar-
po, infieme conlrcneo. E¡ facea Dio Auto-
re del male, o piuttoflo volea, che 1c cofe 
proibite da Dio non foíTero cattive fe non 
per la volonta o deftinazione divina. Nel 
che feguitava gli errori di Valentino, e íi 
univa coi Carpocraziani. Vedi CARPOCRA-
ZIANI Scc. 

Ireneo riferifee , ch' eglino chiamavano 
la lorSetla, gli Spirituali^ come aventi una 
perfetta cognizionc di Dio : gli altri Cri-
fliani , rifpetto a loro erano folamentc 
Pfychici , cioé animales , come aventi fo-
lo una rozza e groífolana apprenfione del
la Fede, c non una perfetta cognizione del
le cofe divine. Vedi PRISCILLIANISTI , L i -
BERTINI &C. 

Secondo Filaftrio, i Florinianl negavano 
parimenti il Giudizio futuro, e laRifurre-
zione ; tenevano che Gesu Crifto non foífe 
nato da una Vergine , ed infegnavano , che 
la rifurrezione era in fatti una nuova gene-
razione • Vengono altresi tacciati di aver 
tenute dcll'aífemblee peccaminofe notturne, 
e d'aver dato nel Giudaismo, e nel Paga-
nesrao. Alcuni eziandio deducono Torigine 
degli Adamiti da eííi. 

Furono dati loro degli altri nomi : Füa-
fírio dice, ch'erano gli fleffi che i Carpopho-
r ian i . Egli aggiugne che turón anche chiama-
ti milites, quia de militar i bus fucrunt. S. Ire
neo ii chiama Gnoílici j S. Epifanio Phibjo-

t i i t i ; 
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niti : t Teodoreto Borbomi, a cagione dell* 
mpuritadi delta lora vita: Altri 1. ch.ama-

noZacche i ; altri, C o d d h m , &c. quantun-
quenonfia facile, né per avvcn ara pom 
l pregio di diré, per quaiparticolan ragto-
ni foffero cosí chiamati. 

F L O T T A , un numero di vatccüi , che 
vanno m compagnia , o con ^ 
dizioni di guerra , o con finí di comraer-
cio. Vedi NAVE. ^ 

Ne tempi di pace , i valcelíi mercantili 
vanno in Flotte , per poterfi mutuamente 
ajutare cd affiftere : Ne' tempt dt guerra , 
oltre quefla fícurezza fi procacciano de^on-
vogíi di navi da guerra ; o per eíícrc fcor-
tati fin alie piazze dove fono indirlzzati, o 
foiamente per una parte del viaggio, fin a 
un certo fegno, o latitudinc , di la da cui 
fono ftimati eífere fuori del pericolo dcglt 
Armatori, &c. Vedi CONVOGLIO . 

La Flotta Spagnuoía mandata contro 1* 
Inghilterra da Filippo I I . confíñeva in mil-
le Vafcelli . NelF Oriente furon vcdute del-
!e Flotte fin di tre mille Vafcelli. 

Le Flotte mercantili generalmente pren-
dono la loro denomínazione daí luogo a cui 
fono indírizzate; come la Flotta átWa, Tur-
chia, la Flotta del^India Oriéntale, &c. 

Glí Spagnuoli chiamano fcrapliceraente l a 
Flotta ^ un certo numero di Vafcelli, appar-
tenenti in parte al R e , ed in parte ai Mer-
eanti, che mandaníi ogni anno a Vera Crux , 
porto della Nuova Spagna. 

La Flotta Spagnuoía é comporta della 
Capitana, deli'Ammiraglio, e della Fuña, 
che vanno per contó del Re ; c circa fedi-
ci vafcelli da 400 fin a mille tonellate di 
carico, che appartengono a perfone parti-
colari. Sonó tutti e neü' andata e nel rí-
sorno cosí carichi, che hanno molta diffi-
colt^ a difcnderfi , quando fono aítaccati . 
La Flotta fpicca da Cadice verfo il me fe 
d'Agofto, e mette 18, o venti meíi fin al 
fuo ritorno. 

La Flotta fpedita ogni anno dal mede-
fimo porto nel Perü , é chiamataii Galleom . 
Vedi GALLEONE . 

Quando le due Flotte cfcono aííierne „ 
vanno di conferva fino alie Antille , dove 
fi feparano ; i Galleoni per Cartagena, e 
Porto-Bello i e U Flotta per Vera Crux : 
Kel lor ritorno fi unifcono all'Havana. 

Delle duc F l o t t e quella de' Galleoni ha il 
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canco piu ncco ; roa é perí» confiderabilif-
fimo anche quello deila F lo t ta . VediCOM-
IWERCIO . 

F L O T T I G L I A fi chiama un numero di 
vafcelli, che precedono gli altri delleF/offer 
nel lor ritorno , e danno contezza e iofor-
mazione della partenza c del carico della 
F lo t ta , e de' Galleoni. 

F L O T S O N , FLOTZAM , o FLOATSAM , 
termine che fignifica bcni od cffetti perduti 
per un naufragio , e che nuotano su la fu-
perfizie deü'acqua; i quali infiems con al
tri diritti i chiamati Jetfon , e Lagon, e 
Shares , cioé porzioni , dannofi al Grande 
Ammiraglio , per forza delle fue patenti „ 
Vedi AMMIRAGLIO. 

Jetfon comprende quel che fí gitta fuori 
del vafcello , che é in pericolo di naufra
gare , c che l'onde buttano al lido, od é 
ful lido gittato dai marinari. Vedi JETSOX . 
— Lagon , o L a g a n , é quello che ña nel 
fondo del mare. Vedi LAGAN. —Sharesy 
o porzioni, fono beni dovuti a diverfe per
fone , con proporzione. 

F L U I D I , fono corpi , le cui particelle 
fono debolmente conneífe ; la lor mutua coe-
fione eífcodo in gran parte impedita da qual-
che eaufa eüerna. 

Nel qual fenfo Fluido é oppoño a /olido. 
Vedi SOLIDO . •— II Cav. Neuton definifce 
un corpo Fluido , quello le cui partt ce-
dono ad una piccioliííima forza impreiTa, e 
col cederé fono fácilmente moífe 1' une 
fra le altre. 

L a cagione percib della F l u i d i t h , par-
rebbe che eonfííkífe in quefto, che le par
tí non cohawnt cosí fortcmente , come ne* 
corpi folidi o fermi ; e che i! 'oro moto 
non é impedito da alcana ineguaghanza 
nella fuperfizie delle partí; fíceome n é ü 
cafo nelle polveri. 

Impcrocché, eífere le particelle onde con-
ftano i F l u i d i , della ñeffa natura, ed avere 
le ñeífe proprieta che le particelle de'folidi, 
cgli é evidente dalla converfione de' liqnidi 
c de* folidi gli uni negli altri , c. g w del'* 
acqua in ghiaccio, de' raetalli in fluori, &c. 
N é fi pub ragionevolmcnte dubitare , che 
le parti componenti di tutti i corpi fie 1 
le ñeñe , cioé corpufeoli duri , folidi, i in-
penctrabili, movibili, Vedi CORPO , MA
T E R I A , e PARTICELLA . 

I Csrtcfiaai dcíinifcono un Fluido t t iété u<r 
Q 2 car-
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sorpo le cuí parti fono in un continuo in-
teñino mato; e il D o t t o r H o o k , il Signor 
Boyle , e Boerhaave , benché lontani dal 
Cartefianistno , accettano la deñnizione : ad-
ducendo argomenti per provare che le parti 
de' fluidi fono in moto continuo , ed ezian-
dio , che queílo moto é quel che cofíituiíce 
la f l u i d i t h . Vedi F L U I D I T A 1 . 

Gli ul t imi Neutoniani non ofano andaré 
tanto innanzi: Diré che le parti d' un flur-
do fono in moto continuo, e p iu , che non 
aííicurano i fenfí , P efperieoza , o la ragio-
ne , e definiré una cofa da una proprieta 
che é difputabile , non é certamente buona 
Filofona. 

Aggiugni , che i l grande argomento pre-
fo dalia Geometr ía , prodotto in favore di 
quedo raojco continuo , cioé » che la refi-
Í \CÍÍZÍ d' un corpo moventefi in un fluido, 

é minore, fe le parti del fluido fien agítate 
da ua moto inteílino , di quel che fe fof-
fero in quiete, dimoñrafi eífere falío. Ve
di RESÍSTENZA » i 

N o i oííerviamo percio col Dotíor Clarke, 
che fe le parti d 'un corpo o non fi toccano 
le une le altre , o fácilmente sdrucciolano 
T une fopra l ' a l í r e ; e fono di tale magni-
tudine, che poíTano fácilmente eíícre agítate 
¿al calore , ed i l calore é fufficientemente 
grande per agitarle, benché forfe lia minore 
di quel che bafta per impediré che 1' acqua 
non fi gel i ; ovvero ancora, quantunque le 
parti noníicno attualmente mofle; tuttavol-
t a , fe fono picciole, ¡ifcie, sdrucciolevoli , 
e di un-a íigura e magnitu-dine che le difpone 
a moveríi 5 e cederé ? un cota! corpo é fluido'. 

E non olíante , le partícelle di tai corpi 
fluidi , in qualche g-rado CO/WÍW? ;. ficcome é 
¡di qua rnanifefto, che i l mercurio,, dacché e 
h t n p,urga>to dall'aüia , íi fofterra nel baró
metro, fin aü' altezza di 6 o ,. o di j o poliU 
ci i che I1 acqua afeen de ra ne ' tubi capillari 
anche i n v a c u o ; e che le gocce de' liquorí 
jael vacuo,, corront) in una forma sferica , co-
me aderen t i per una mutua cotfione fimils 
a quella «he é tua piani di marmo politi o 
fguagHati. Aggiugni, che quefti corpi flui

d i , fe conílano di partícelle che fácilmente 
s' avvüíjppano 1' une nelF altre , come 1' olio-; 
o fe fono capad d'eíícre irrigidiíe da! freddo'? 
«d units mercé l'inier.poíizione di piccoii cu-
ne i , o biete , come T acqua ; fácilmente fon 

(i duíi * M a k k loro jparticelle fon tali 
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che né poíTano eíTere avviluppate ed intralcia-' 
t e , come V aria ; né irrigidite dal freddo , 
come Targento v ivo ; allora non diventano 
mai dur i , né fifli. Vedi A S C E S A , &c . 

I F L U I D I fono o naturali, come 1' acqua 1 
ed i l mercurio; od animali , come i l fati
gue, i l latte, labi le , la linfa, 1'orina, &c. 
o fatíiz; come i vini , gli fpiriti , gli olj , 
&:c. Vedi ciafeuno fotto i l fuo Articolo , 
A C Q U A , M E R C U R I O , SANGUE , L A T T E , 
B I L E , V I N O , S P I R I T O , O L I O , &c . 

La dottrina e le legg» de' fluidi fono di 
una grandiííima efteníione nella Filofofia . 
— La preffione e ¡a gravitazione de' corpi 
ne' fluidi, e 1' azione de' fluidi fopra i corpi 
immerfi in effi , fanno i l foggetto dell' Idrc-
ílatica. Vedi I B R O S T A T I C A . 

L e g g i I d r o f l a t i c h e de 'FiMim . —- Le par
t i fuperiori di tut t i i fluidi, come 1'acqua ^ 
&c . premono fopra le piu baííc: Ovvero , 
come alcuni Füoíofi s' tfprimoao, tut t i i 
fluidi gravitano in proprio loco. 

11 contrario di queílo , era un principio 
nella Filofofia della fcuola ; ma la certezz-a 
di una tal preffione é ora dimortrata da mi l -
k eíperiraenti. Bañera recarne uno o duc 
per efempio, 

Immergete un tubo, aperto da ambedue 
1' eílreraítadi , e mezzo empiuto di olio di 
trementina , in un vafe d'acqua , e ehiu-
dete reflreraita íuperiore del tubo con un 
dito: Se ora la fuperfizie fuperiore deU' olio 
üacoslbaíTa, come quella dell'acqua ; Tolioí, 
da che fia riraoíTo i l d i to , non correrá fuori 
alia efiresníta inferiore del tubo j anzi fe 
caccierete un po? piíi giu i ! tubo ,. V acqua 
fi elevera in t i f o , e portera l 'olio al di fo
pra di se: Ma fe ¡a fuperfizie fuperiore del^' 
oko é confiderabilmente piu alta che quel
la dell'acqua,. i 'o l io flillera fuori del tubo , 
Dal che íegu© che \n colonna d'olio nelF 
un cafo preme o gravita me no ful piano che 
s'immaginiamo palíase fotto la fuá fuper-
fizie inferiore, che una colonna M acqua 
e nell' ú i m cafo pm Ovvero cosí 
una boccia vuota, chiufa , efíendo imraer-
fa nell' acqua , e fofpefa con un crine si 
braccío d' una biiancia , con un pefo dali' 
altro capo che efattamente la conírappefa- ;: 
diíiurando' la boccia , e lafciandola empíre 
d'acqua, ella preponderera e portera gií» 
1' eílremita delia biiancia , fenza avere aN 
euaa eomunkszioae CQH "aria süemao. 

I %ua-
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I quali due efperimenti abbomkntem en

te provano la propofi^ione, che le partí íu-
periori de' fluidi ptcmono o gravitano su le 
inferiori . Vedi G R A V I T A Z I O N E . 

D a q u e ñ a gravita fegue , che le íuperfi-
zie ¿e f l u íd t ñagnanti fono piane , e paral-
lele air Onzonte; o piuttoflo che fono íeg-
menti d'una sfera concéntrica con la térra . 
Vedi S F E R I C I T A . J 

Imcerocché , effendo che le particelie ü 
fuppongono cederé ad ogni forza impreíTa , 
faran rnoffe dall'azione della gravita, final-
lora che niuna di eífe pub piu baffo difeen-
dere. E ottenuta una voita queíla fituazio-
ce, i l fluido dee rimanerc in quiete, fe non 
é porto in moto da qualche cauía eflerna ; 
conciofiaché niuiia delle particelle fi pub 
ora muovere fenza afesndere, contro la lo
ro naturale tendenza. 

I I . Se un corpo fia immerfo in un f lui
do , o totalmente o in parte ; la fuá infe
rior ftiperfizie fara premuta in su da IT ac-
qua che l 'é di fotto. 

La verita di quefta propofizione é evi
dente dalT efperimento foprallegato j do ve 
1' olio di trementina é fofpefo , anzi fi fa 
afcendere nel tubo, dalla preffione dell' ac-
que verfo ali' snsu , su le parís fue infe
riori . 

La legge o quantita di queíla preffione 
é tale j che un corpo immerfo in un flui
do i perde appunto tanto del pefo ch' egü 
averebbe neli' aria , a quanto afcenderebbe 
i l pefo del Fluido che gli é egaale neila 
mole , fe f .fie pefato neli' aria . 

Quefta preffione de' F u i d i su le inferio
r i parti di un corpo immerfo , é ulterior
mente confermata , fe fi ponga mente alia 
ragione, per cui i corpi ípecificamente piü 
leggieri che i F l u i d i vi afcendono . L ' ef-
fetto di qua proviene , che egli vi ha una 
maggior preffione o pefo fopra d' ogni al-
tra parte del piano, o della fuperfizie del 
F l u i d o che c' imraaginiamo paífare fotto i ' 
inferior fuperfizie del corpo , di quel che 
vi fia fopra quella , su eui fía i l corpo 
emergente . In confeguenza , per produrré 
un equilibrio n ú f l u i d o , le parti immedia
mente fotto i ! corpo che fi folleva eíTendo 
premijts dalle altre per ogni verío , conti-
uuamínte lo fpingono insu. 

In fatíi i l corpo emergente é di continuo 
fKimUü da due colunne d1 aĉ ua-j, unaehe 

porta o agifce contro le fue pañ i fuperio-
n , e 1 altra contro le inferiori . La ]un. 
ghezza ú'ambedue le quali colonne doven-
do computarfi dalla fommita deli' acqua , 
quella che preme su la parte inferiore, fa
ra la piu lunga, la groflezza del corpo a-
fcendente, e pero 1'eccedera di pefo, quant' 
é quello deli'acqua ch' empie !o fpazio oc-
cupato dal corpo . Vedi S P E C I F I C A G R A 
V I T A ' ' . 

Quindi . i 0 , ci fi porge una ragione , 
per cui minutiflimi corpufeoh , fia piu pe-
fanti o piu leggieri del liquore con cui 
fono mifehiati, vi fi foílerranno per un pez-
zo , fenza né emergeré alia fommita , iré 
precipitare al fondo la differenza tra le 
due colonne del fluido effendo qui di ptef-
fo che niuna confiderazionc. 

Quindi , 2O. fe un corpo A é fpecifica-
mente piu leggiero che B , di un'cgualpor-
zione del f l u i d o , in cui egli é immerfo , 
íi follevera con una forza proporzionale all' 
ecceífo di gravita di B fopra di A : e fe 
A é fpecificamente piu pefante che B , gra« 
vitera e difeendera con 1' ccceffo folamcntc 
del fuo pefo fopra quello di B . 

I I I . La preffione delle parti fuperiori di 
un f l u i d o su le inferiori , s' efercita per 
ogni verfo, e per ogni verfo egualmente ; 
lateralmente , onzontalmentc , ed obliqua-
mente, non men che perpendicolarmente. 

Imperocché, cedendo le parti di un f l u i 

do ad ogni impreffione , ed effendo fácil" 
mente moífe, farebbe impoffibile che una 
flilla reftaífe nel fuo luogo : fe mentre ella 
é premuta dal f l u i d o fopra incombente , 
non foífe egualmente premuta per ogni 
lato. 

L ' iñeffo confermafi dagli efperimenti r 
imperocché diverfi tubi di diverfe forme , 
dir i t t i , curvati, angolari &c. venendo ¡ni-
merfi nel medefimo f l u i d o , abbenché le 
aper íure , per le quali ú f l u i d o entra , He
no difFerentemente fituate in riguardo alia 
fuperfizie od al piano, alcune effendo per-
pendicolari, altre parallele, ed altre varia
mente declínate , puré \ \ f l u i d o s'alza ad 
eguale altezza in t u t t i . 

Quindi , i . tutte le particelle de' f l u i d t 

cífendo cosí egualmente premute per tu t t i 
i l a t i , argomentaíi ch' elleno debbon effere 
in quiete 7 e non in continuo moto j co^ 
me é ílato comuaemente fuppofto^ 

Quia-



Quindi, 2^ un corpo eflendo immerfo ín 
un Fluido , foíliene una preíílone laterale 
dal Fluido ; che é altresi accrefciuta , fe-
condo che il corpa é collocato piu affbíi-
do» di fotto alia fuperfizic del F lu ido . 

IV» Ne' tubi che hanno comunicazione 
gli uní cogli altri , qualnnque Ha la loro 
rnagnitudine, eguaíe,. od inegualej e qua-
lunque fia la loro forma r o diritta, o an
gola re o in curva ta ; i F l u i d i fempre vi íi 
follevano alia ifteífa aííezza. 

V . Se un Fluido. íi alza alia medefiraa 
aítitudine in due tubi che comunicano f 
un all5 altro j ií Fluido in un tubo é in 
bilancia f o eguale nel pefo , a quello che 
e ncll5 altro ^ 

Se i tubi fono di diamerri eguali r le 
coíonne del F/«/^o avendo rifteíTa l>afe cd 
altitudioe, fono eguali, e confeguentcmen-
te le loro gravitadi eguali ; cosí che pre-
mono e gravitano Tune contro Tahre con 
íorza eguale . 

Queft'' é dimoílrato dalla Meccanica > 
gr. Suppongafi la bafe d i G I , T a v . Idro-

i^f. fig. 6. quadrupla della bafe di H K > 
cd il Fluido difeenda nel maggior tubo ^ 
fo fpazio di un poilice, come da L in O ; 
egli alloc fi folieverk oell* altro , lo fpazio 
di due pollici, come da M in N . 11 per
ché , la velocita con la quale il Fluido ÍT 
move nel tubo H K , é a quella con cui 
fi move in G I , come la bafe del tubo 
G í alia bafe dell'altro tubo H K . Ma f 
aítitudine del Fluido eíTendo fuppolk la 
íleíTa in ambedue i tubi , la quantita del 
Fluido nel tubo G I , fara a quella del tu
bo H K , come ia baTe del tubo G I é al
ia bafe de!lJ altro tubo H K . 

Confeguentemente , ii momentum del' 
F lu ida nel tubo G I , é a quello del tubo 
H K , , come il prodotto deHa bafe del tubo' 
G I nel la bafe delf altro H K , é al fa-
¿!um del tubo H K nella bafe dell' altro 
G I . II perché, i prodotti eíTendo eguali,. 
debbuno cííere eguali i momenti • 

Lo ílefíb fácilmente fi dimofira ,, dove 
uno de' tubi é inclinato,. e f' altro perpen-
dicolare&c. 

Quindi ne1 tubi i quali fi comunicano,. 
ií Fluido preponderera in quello dove l'al-
tezza é la piu grande. 

V I . Ne>tub¡ efe fi comunicano, i F/«/~ 
di di gravitadi í'ptcifithe tíifFerenti equipon-
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dereranno ^ fe le loro altitudini faranno 
nella [ragionc delle loro fpecifiche gra
vita . 

Noi abbiamo di qua una maniera di tro
vare le gravitadi fpecifiche de' Fluid'fy cioé 
con verfare un Fluida in uno de* tubi che 
íi comunicano, come A B (fig.7.) ed un 
altro neU'altro tubo C D ; e con mifurarc 
le altitudini E B , ed F D , alie quali flan-
no quando fon bilanciati -

Imperocché la gravita fpecifíca del F l u i -
Ja in A B é a quella in D C r come D H t 
a B G . — Se i F l u i d i fono capaci di me-
fchiarfij fie bene empire i! tubo orizonta-
le B D di mercurio , per impediré la mi» 
flura. 

Quindi , poiché le denfítadi de' F l u i d i 
fono come le loro fpecifiche gravitadi ; le 
denfitadi faranno altresl come le altitudini 
de* F lu id i D H e B G : di modo che ab-
biam quindi parimente un método di de
terminare le denfitadi d e ' V e d i DEN* 
SITA*-

V I L I fondí, ed i latide'vaíi , fonopre-
rauti nella fleífa maniera , e per le ücífe 
leggi che i liquori contetiuti in eífi. 

E d i qua, per5 che l'azione e la reazione 
fono eguali ^ i fluidi fieffi. fofrengono una 
preííione eguale dar fondi e dai lati . - E 
perb che la preíEone áe fluidt é eguale per 
ogni verfo, il fondo ed i lati fono premuti 
tanto quanto le vicine partí de' fluidi e 
confeguentemente quefla azione crefee in 
proporzione airaItezzadel^«/¿/c?, ed é egua
le per ogni verfo neiía íleífa profonditíi; co
me diptndente tutta dalT altezza , e niente 
affatto dalla quantit ,̂ del fluido.. 

V I I L Nei vaf» perpendicolari di bafiegus-
li y la preffione áe fluidi su i fondi, c nel
la ragione delle loro altitudini. 

Quefto é evidente , in quanto che eflendo 
i vafi perpendieofari ^ i fondi fono orizon-
tali: confeguentemente la tendenza áo* fluidt 
per l'azione della gravita fara in linee per-
pendicolar! al fondo ,. cosí che premeranno 
con tutto il loro pefo j impercib i fondi fo
no premuti nella ragione delle gravitadi . 
Ma le gravitadi fono come le raaífe; e le 
maífe fono come le altezze. 

I X . Nei vafi perpendicolavi di bafi inc-
guali r la preffione su i fondi é in ragionc 
compofta delle bafí , e delle altezze^ 

Dalia dimoíirazione precedíate appare 1 
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ctie í fondi fono premuti nel!a ragione delle 
gravifa : e le gravita d c ' F W / íono come 
le loro maíTe; e le loro maíTe in una ragio
ne comporta delle bafi e delle altitudim . 
Confeguentemente, Scc. 

X . Se un vaíb inclinato A t í ^ U , n g . « . 
ha l'iíteíTa bafc ed altezza che uno pcrpen-
dicolare, B E F G ; i fondi di ciafcuno la-
ranno egualmente premutu 

Imperocché nel vafe inclinato A B C D , 
i l fondo C D , é premuto n J U direzione 
B D . Ma la fona della gravita «ella dire-
^ione B D , é a'ia gravita aííoiuta , come 
B E a B D . Vedi GRAVITA1. 

Confeguentemente , i l fondo C D é pre-
muío nell'iíieíía maniera, che fe foííe fla
to premuto perpendicolarmente dal Fluido 
fotto l'altitudine B E . Laonde i fondi de' 
vafi perpendícolari, e degl' incünati fono pre
muti egualmente* 

X L I F lu id i premono fopra i corpi fog-
ge t t i , fecondo la loro altitudine perpendi-
cobfe , e non fecondo la loro latitudine, o 
larghezza, 

Ovvero, come altri fpiegan la cofa, co
sí : fe un vafe é a forma di pirámide, o ine-
gualmente groífo nella cima e nel fondo ; 
non citante i l fondo farU premuto nell' iftef-
fa maniera che fe i ! vafe feífe cilindrico, e 
la cima ed i l fondo eguali. 

Ovvero cosí : La preffione foílenuta dal 
fondo di un vafe, qualunquefia la figura del 
vafe , é fempre eguale al pefo d' una colonna 
del Fluido, la cui bafc é i l fondo fleífo, e 
I ' altezza, la vertical diftanza della fuperior 
fuperñzie delPacqua dal fondo . 

Ovvero, aneoí piíi cfpücitamente, cosí : 
Se vi faranno duetubi o vafi , aventi le rtef-
fe altezze, e bafi, empiuti ambedue d' ac-
qua 5 ma uno d'eíli fatto cosí piramidale o 
ícemo verfo all' insu che contenga fol ventí 
once d'acqua ; laddove l'altro s'allarghi ver
fo all'insu , e tenga duecento oncie j non 
oftante, i l fondo dei tubi foflerra un' egual 
prcííione d' acqua ; cioé ciafcuno di eííi , 
quella del pefo di duecento oncie» 

Queflo é un cosí nobile e famofo paradof-
fo neil' Idroflatica ^ prima feoperto da M . 
Paícal i che porta bene i l pregio di dichia-
rarlo, e di fermarvifi alquanto. Egli trovafi 
fenza eccezione vero, per molti efperimcn-
t i ; e fi pub anco dimoflrare e fpiegare co' 
principj della Meccanica. 

F L U 127 
Supponete, é.'^n i l fondo di un vafe C D 

( f i g . 9 . ) rainnrí che la fuá cima, A B p0H 
ch^ i l Fluido prime i ! fondo G D , chefup-
poniamo on/ontafe, in unadirezion perpen* 
dicolare, E C , non altra fe non fe quella 
parte che é dentro i l cilindro E C D F pub 
prtmere fopra di eíTo; la tendenza naturale 
della preffione del rimanente cífendo tolta 
vía o diíhatta dai lati . 

I n ol tre, fupponendo i l fondo C D ( f ig . 
2 0 . ) moho piii groífo che la cima F G ; op-
pur anco, per piii facile dimolirazione , fup-
pofto un tubo F E fiífato in un cilindro 
A B C D i e fuppoílo i l fondo C D elevato 
in L , accioccbé i l Fluido fi mova per T in-
tervallo D L egli allora fi fara clevato 
per 1'altezza G H , che fia a D L come la 
bafe C D ÍU a quella G F . Percib la velo-
cita del Fluido F E , fia alia fuá velocita 
nel vafe A D , come la bafe C D alia bafc 
F G . 

D i qua , abbiamo i l momentum , onde 
i l Fluido nei tubi tende verfo all ' ingiu , 
con moltiphcare la bafe del cilindro C D 
nella fuá altezza C K . 

Confeguentemente, i l fondo E D é pre
muto con la fleífa forza, che farebbe pre
muto dal cilindro H C D I . 

Per conferraare ed iiluürare que fia dot-
irina della preffione de' F lu id i nella ragion 
della bafe e deü'al tezza , procacciate un va-
fo di metallo , A C D B ( fig. 10. ) cosí lavo-
rato e difpofto, che i l fondo C D fía mo-
vibi le , e per tai fine congegnato nella ca
vila del vafe con un orletto di cuoio umi-
do , acciocché feorra fenza lafeiar paííare l* 
acqua . Quindi per un foro nella cima , A B , 
ápplicate fucceffivamente diverfi tubi di al-
ti tudini eguali, ma di differenti diametri u 
Per ultimo , attaccando una cordicella al 
braccio d'una bilancia , e fiífando 1'altra 
eftremita per mezzo di un annelletto K al 
fondo movibile; mettete dei pefi nell 'altro 
hacino della bilancia, finché bafiino per fol-
levare i l fondo C D : allor non folamente 
troverete , che l'irteífo pefo richiedefi per 
qualunque diverfo diámetro o magnitudine 
del tubo, ma in oltre , che i l pefo che folie-
vera i l fondo, quand 'é premuto dal piu pic-
ciolo tubo, íofolievera quando fara premu
to dall'infero cilindro H C D I . 

X I I . I I piu folido e ponderofo corpo , che 
vicino alia fuperficie dcH'acqua aflfonda con 

gran-
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gran velocita *, fe é poüo ad una profondit^ 
piíi grande che venti volte la fuá groflez-
za , non affondera , fe non é ajuuto dal 
pefo deU' acqua incombeníe. 

C o s í , immergete i'inferiore eftremita di 
un tubo fottüe di vetro in un vafe di mer
curio: quindi chiudendo 1'efíremita fuperio-
re col voftro d i to , voi terrete. inqueftagui-
fa circa mezzo pollice di quel ponderofo 
f l u i d o fofpefo ncl tubo. Finalmente, tenen-
dovi tuttavia i l d i to , immergete i l tubo in 
un lungo bicchiere d'acqua , finché la pic-
ciola colonna di mercurio fia piü che tre-
dici o quattordici volte la fuá lunghezza 
fotto acqua ^ allor , rimovendo i l d i t o , tro-
verete che i l mercurio fi térra fofpefo nel 
tubo per la preffione dell' acqua all' insu : 
ma fe alzerete i l tubo un poco al di fo-
pra del primo fito, i l mercurio immediate 
("correrá fuori; laddove fe prima d1 aver r i -
moífo i l dito dalla fommita, aveñe aftonda-
to i l tubo tanto , che i l mercurio foffe 
dodici o quattordici pol l ic i , &c . fotto la 
fupcrfizie de 11' acqua; i l mercurio farebbeíi 
violentemente alzato, cdaverebbs fatto di-
verfe afcefe e difcefe tiel tubo, finché avef-
fe ottenuta la fuá giufta fituazione , fecon-
do le leggi della gravita fpecifica. 

D i qua dunque ci fi porge una fpiega-
zione del fenómeno di due marmi politi , 
o d'altri lifci piani, i quai s1 attengono co
sí fortemente affieme; cioé che T atmosfe
ra preme o gravita con tutto i l fuo pefo 
su la fuperficie di fotto e su i lati del 
marmo inferiore ; ma cib elia non pub fa-
re su la fuá fuperficie fuperiore , che é üret-
tamente contigua al fuperiore e fofpefo mar
mo . 

In quanto alie leggi della preffione e del
la gravitazione nc' f i a i d i ípecificamente piu 
leggieri, o piü pefanti che i corpi immerfi , 
vedi S P E C I F I C A G r a v i t a . •— Ed in quanto 
alie leggi della refiftenza de' F L U I D I , o del 
ritardo de' corpi folidi , che movonfi ne' 

f l u i d i . Vedi R E S I S T E N Z A . 
Quanto all' afcefa de1 F L U I D I ne' tubi ca-

pi l lar i , o tra piani di vetro . VediAsCEsA. 
I moti áe? f l u i d i , e particolarmente dell' 

acqua, fanno pur i l foggetto deU' Idrauü-
ca . Vedi I D R A U L I C A . 

L e g g i I d r a u l i c h e d e F L U I D I . i . La veloci
ta di un f l u i d o , come 1'acqua , moflo Jalla 
preffione di un f l u i d o fopra incombeníe , 
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comer aria, é cguale in profonditadi egua-
l i , ed ineguale in profonditadi ineguali. 

Imperocché eííendo la preffione cguale in 
profonditadi eguali , la velocita che indi na-
fce, debb'efTere pur tale; e viccverfa: tut-
tavolta la velocita non feguita l'ifieíTa pro-
porzione che la profondita; non oüante che 
la' preffione , donde proviene la velocita , 
crefca in proporzione della profondita. M a 
qui ci ha che fare la quantita della materia: 
e la quantita del moto, che é compoflo del
la ragione della velocita , e della quantita 
della materia, é accrefciuta in tempi egua
l i , come i quadrati dclle velocita. 

I I . La velocita di un f l u i d o , che nafce 
dalla preffione di un f l u i d o fopra incomben-
te , a qualunque profondita, é P i fie fía che 
quella che un corpo acquifierebbe nel cade-
re da un'altezza eguale alia profondita. Sic-
come é dimoftrato e per la Meccanica e pe-
gli efperimenti. Vedi D Í S C E S A . 

I I I . Se due tubi didiametri eguali, pie-
n¡ di un qualche//«/¿to , vengano , corao. íi 
voglia , collocati, o eretti o inclinati; pur-
ché fíano della medefima altezza , vuote-
ranno eguali quantitadi del f l u i d o in tcrapi 
eguali. 

Che tubi , eguali per ogni verfo , deb-
bano, fotto le iíleíTe circoílanze, vuotarfi 
egualmente, é manifefio ; e che i l fondo di 
un tubo perpendicolare fia premuto colla 
fieífa forza , che quello di un tubo incl i -
nato, quando le loro altitudini fono egua
l i , s 'é gia fatto vedere di fopra . Dal che 
fácilmente fcgue , che dar debbono eguali 
quantitadi d' acqua, ?cc. 

I V . Se due tubi d' eguali a l t i tudini , ma 
di aperture ineguali, fian tenuti cofiantemen-
te pieni d'acqua; le quantitadi d'acqua che 
dan no ncl medefimo tempo , faranno co
me i diametri; e quefto , o fieno eretti , 
o comunque inclinati . Quindi , fe le aper
ture fono circolari , le quantitadi d' acqua 
vuotate nel medefimo tempo , fono in una 
ragione duplicata de' diametri. 

Oíferva Mariot te , che quefia Legge non 
é perfetta mente conforme all ' efperimento. 
Se un diámetro é doppio dell 'altro, 1'acqua 
che feorre fuor dal minore, trovafi piíi che 
un quarto di quella che feorre dal maggio-
re. Ma cib dee provenire da alcune accí-
dentali irregolarita nel far gli efperimenti. 

Wolfio Pafcrivc principalmente a queí lo , 
che 
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che la colonna d' acqua direttamente íopra 
1'apertura , é piu corta che quella attacco 
ai lati o parieti del vafe : imperocché l ac
qua nel fuo eífluífo , forma una fpezie di 
cavka fopra i'apertura ; quella parte ch e 
immediate fopra d' eíía , eÜendo evacuata 
prima, e l'altra acqua non correndo abba-
ílanza preílo dai lati , per íupplnia . Ora 
queíU cavita , o diminuzione d'altitudine , 
effendo maggiore nel maggior tubo , che nel 
minore di qua la preffione o lo sforzo per 
pafifar fuori, diventa proporzionalmente mi 
nore nel maggior tubo , che nel minore . 

V . Se le aperture E edFdidue tubi A B , 
e C D( f ig . 12, e 13. ) fono eguali; lequan-
titadi d' acqua fcaricata nel medefirao tera-
po faranno come le velocitadi. 

V I . Se due tubi hanno aperture eguali 
E ed F , ed altitudini ineguali A B , e C D ; 
la quantita d' acqua fcaricata dal maggiore 
A B , fara a quella fcaricata da C D , nel 
medtfimo tempo , in ragione fubduplicata 
delle altitudini A B , -e C D . 

Quindi 1 , le altitudini dell'acque , A B 
e C D , fcaricate per eguah aperture E ed F , 
faranno in ragione duplicata delle acque fcari
cate nel medeumo tempo. — E pero che 
le quantita dell' acqua fono come le veloci
tadi ; le velocitadi fono parimenti in ragio
ne fubduplicata delle loro altitudini. 

Quindi z 0 . la ragione dell'acque fcaricate 
da due tubi A B , e C D , infierne coll 'altitu
dine d' uno d' cíli , eííendo data ; abbiarao 
un método di trovare PaltitudinC dell' al tro j 
cioe con trovare una quarta proporzionale 
alie tre quantita date ; la qual proporziona
le , moltiplicata per fe ílefla, da la cercata 
altitudine di C D . 

_ Quindi pu ré , 30. la ragione delle altitu
dini di due tubi di aperture eguali eífen-
do data , come pur la quantita d' acqua 
fcaricata da uno d' effi , abbiamo un meto-
do di determinare la quantita che 1' al tro 
ícarichera nel mcdeíimo tempo . Cosí , al
ie altitudini date, ed al quadratodella quan
tita dell1 acqua fcaricata da un' apertura , 
tróvate una quarta proporzionale , la radi
ca quadrata di quefta fara la quantita d'ac-
qua che cercafi . 

Supponete e, g r . h altezze de5 tubi co
me 9 a 25 j e la quantiti d'acqua fcarica
ta da uno d' eíTi, tre pollíci ; quella fcari-

F L U 1 i p 
cata dalP altro, fark z= ^ ( 9 .25:9) ^ 

V I I . Se le altitudini di due tubi , A B 
e C D fono ineguali , e le aperture E ed 
F parimenti ineguali ; le quantita d1 acqua 
fcaricata nel medefimo tempo , faranno i n 
ragione compoíía della femplice ragione del
le aperture ; e in ragione fubduplicata del
le altitudini. 

t E di qua, fe le quantitadi d' acqua fca
ricata nel medefimo tempo da due tubi , 
d'ineguali aperture ed alt i tudini, fono egua
l i , le aperture fono reciprocamente come 
le radici delle alt i tudini , e le altitudini i n 
ragione reciproca dei quadrati delle aper
ture . 

V I I L Se le altitudini di due tubi fono 
eguali , 1'acqua feorrerk fuori con eguale 
velocita, comunque íieno ineguali le aper
ture . 

I X , Se le altitudini di due t ub i , A B c 
C D , come anco le loro aperture E ed F 
fono ineguali ; le velocitadi dell'acque fca
ricate fono in ragione fubduplicata delle lo
ro alt i tudini. 

E quindi, i0 , perb che le velocitadi dell' 
acque difeorrenti per eguali aperture , quan-
do le altitudini fono ineguali , fono puré 
in ragione fubduplicata delle altitudini , e 
perb che queda ragione é eguale, fe le al
titudini fono eguali , egli appar, in gene-
rale , che le velocitadi dell'acque difeorren
t i da' tubi , fono in ragione fubduplicata 
delle alti tudini. 

Quindi puré 20. i quadrati delle veloci
tadi fono come le altitudini. 

Mariotte trovo da replicad efperimenti , 
che fe un vafe A B C D ha un tubo E G 
adattatovi, fi evacuera pih acqua per i l tu
bo, che non farebbefi fatto nel tempo me
defimo , per 1' apertura del vafe E , fenza i l 
tubo : e che i l moto del f l u i d o é accelera-
to tanto piü , quanto i l tubo E G ¿ piíi 
lungo , 

E . g r . L5 altitudine di un vafe A C , ef
fendo un piede , quella del tubo E G tre 
piedi 5 e i l diámetro dell' apertura tre l i 
nee j 6~ fogliette d'acqua furono vuotate nel-
io fpszio di un minuto ; laddove levando 
via i l tubo , folamente" vuotaronfi quattro 
fogliette , I n oltre, quando la lunghezza del 
tubo E G era fei piedi , ed i l diámetro 

R 
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déll'apertura G un pollice ; I*í«tera qunn-
tita d' acqua fcorfe fuori in 37 fecondi : 
ma , eíiendone refeccato me7.7.o i l tubo, i l 
vafe non s'evacuó in meno che 45 fecon
di ; e levandonelo via aífatto, fi vuoto tut-
to ¡l vafe in 95 fecondi. 

X . Le altitudini e le aperture di due cí-
lindri pieni d'acqua, eííendo le íleífe ; uno 
d' eíTi fcarichera i l doppio della quantiía d' 
acqua fcaricata nel medefimo tempo dall' 
altro ; fe i l primo tengafi continuamente 
pieno , mentre 1' altro feorre finché íi 
vuota, 

Imperocché la velocita del vafe pieno fa-
ú equabile ; e quella dell' altro continua
mente ritardata . Ora , egli é dimoftrato , 
che , fe due corpi fieno impulfi dall' ifleífa 
forza j e P uno proceda equabilmente , ed 
i l fecondo fia equabilmente ritardato ; nel 
tempo che hanno perduto tutto i l loro mo
to 5 1' uno s' é moflo i l doppio dello fpazio 
dell' altro. 
_ X I . Se due tubi hanno le medefime al

titudini , ed eguali aperture ; i tempi ne' 
quali fi vuoteranno , faranno nella ragione 
delle loro bafi . . 

X I I . I vafi cilindrici, e prismatici, co
me A B C D ( fig. 14 . ) fi vuotano conque-
fta legge , che le quantita dell'acqua vuo-
tafa in tempi eguali , decrefeono fecondo i 
numeri impar i , 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , &c , pre-
íi all ' indietro. 

Imperocché la velocita del livello o pia
no difeendente F G , continuamente decre-
fce nella _ ragione fubduplicata delle decre-
ícenti altitudini: ma la velocita di uncor-
po peíante che di icen de , crefee nella ra
gione fubduplicata delle crefeenti alt i tudini. 
I I moto adunque del piano F G , nella fuá 
difcefa da G in B , é i ' i lk f fo , che feavef-
fe da difeendere nella ragione invería da 
B in G . Ma_ fe difeende da B in G , gli 
fpazj in tempi eguali, crefeerebbono fecon
do la progreífione de' numeri impari . Con-
feguentemente, le altitudini del piano o l i 
vello F G , in tempi eguali, decrefeono fe
condo la medeíima progreííione prefainver-
famente, 

_ Quindi pe re ib i ! livello d' acqua F G , 
difeende per Ja íleffa legge, come, per un' 
cgual forza impreffa, aícendcrebbe per un' 
altezza eguale a F G . 
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Da quefto principio potrehhono Siptéi 

ñrare molte altre leggi particolari del mo» 
to de' Fiuidi y che q u i , per brevita, omet-
t iamo. 

Quanto al dividere un vafe cilindrico ¡m 
par t í , le quali s'abbiano ad evacuare in cer-
te parti o divifioni di tempo . Vedi C L E -
PSYDRA . 

X I I I . Sel'acqua che difeende per un tu
bo H E ( fíg. 15. ) zampilla p fchizza fuer 
dell' apertura G , h cui direzione é vertica-
le ; ella fi levera fino airifteíía altezza G I , 
a cui fla i l livello dell' acqua L M , nel vafe 
A B C D . 

Imperocché , poiché 1' acqua é fofpinta per 
1' apertura G , dalla fo r7a di gravita della co-
lonna E K : la fuá velocita fara 1' iñeífa che 
quella con la quale un corpo per 1'ifieífa for
za impreífa s'alzerebbe all ' altitudine F I . 
I I perché , eífendo verticale la direzione dell' 
apertura , la direzion dell1 acqua che per ef-
fa zampilla , lo fara parimenti ; in confe-
guenza , 1' acqua deve afcendere fm all' al
tezza del livello dell' acqua L M ch 'é nel 
vafe. 

Perverita, dall'efperimento appare , che 
1' acqua non s' alza del tutto fino a I : oltre 
che 1' apertura G debb' eííere tanto piü picco-
la , quanto é minore 1' altezza del livello 
dell'acqua ; e piu picciola ancora , quando 
fi ha da far zampillare mercurio, che quan
do acqua . Ma cib non fa obbiezione alia 
verita del teorema; e moftra folamente che. 
v i fono certi impedimenti efierni , che di-
minuifeono 1' aicefa. 

Ta l i fono la refiílenza dell'aria , i l frega-
mento del tubo , e la gravita del F l u i d o 

aícendente. 
X I V . L ' acqua che difeende per un tubo 

incünato , o per un tubo piegato in qua--
lunque maniera , zampiliera per un' apertu
ra perpendicolare fin all' altezza , a cui ña i l 
livello dell' acqua nel vafo. 

X V , Le iunghezze o le difianze D E e 
D F , o I H , ed I G ( f ig . 16 . ) alie quali T 
acqua zampiliera per un'apertura o inclina-
ta od orizontale D , , fono in ragione fubdu
plicata delle altitudini nel vafe o tubo A B , 
ed A D . . 

Imperocché, poiché 1'acqua che fchizza 
fuori per 1' apertura D , fi sforza di proce
deré nella linea orizontale D F ; ed alio lieí-

fo 
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fb tempo, per la forza della g ^ v í t a ^ n á e 
aH'ingiu in linee perpendkolan'alia fteíte j 
né una potenza puo impedir Faltra, concio-
fiaché le direziom non íono contraríe : íe-
gue, che l'acqua per la direzione B A arn-
vera fin alia linea I G , nelJo fteíTo tempo 
in cui v i farebbc arnvata, fe non VJ. foffe 
ítatoalcun imuullü onzontale . Ora le linee 
rette I H ed I G fono gli fpazj che la raede-
íima avrebbe defcriíti nel frattempo per l ' 
impeto orizontale : ma gli fpazj I W 9 ed 
I G effendo che i l moto é uniforme , fono 
come le veloeitadi . I n confeguenza , le ve-
locitadi fono in ragione fubduplicata deli' 
alüitudini A . B , e A D . E. percio, le lun-
ghezze o diílanze y alie quali Y a-cqua zam-
piilera in apeiture od orizontali, o inclina-
te , fono in ragione fubduplicata delle alíú-
tudini.. 

Quindi , eííendo clie ogni corpo projett-o 
od: orizontalmente od obliquamente , in un 
mezzo che non reíiíle , defcrive una para-
bola ; i'acqua projetta per un zampillo o 
verticale, o inclmato, defcrivera una para-
bola . 

Quindi abbiarao una maniera di formare 
una dilettevole ípezie d'alberi a volta od ar-
chi d' acqua ; cioc collocando diverfi tubi m-
clinati nella medefima linea retta., 

I n quelti princip;, formanfi varj ingegni 
idraulici per elevare &c.. i fluidi , come 
trom be , fifoni , fon tañe , o oggetti d' ac
qua , &c.. Vedili defcrit-ti fotto i loro arti-
eoii r. T R O M B A , S I F O N E , F O N T A N A , S P I -
R A L E V I T E , &c. 

Quanto alie leggi. del moto d e ' F L U I D I , 
per la loro propria gravita , lungo canali 
aperti, &c.. Vedi F T U M E , e O N D A . . 

Quanto alie leggi della prcííione e del moto 
dell' ana 3 confiderata come F L U I D O r vedi 
A R I A ,. e V E N T O . 

F L U I D I FA' , nella Fifica , quello ñato r 
od affezione de' corpi , che l i denomina o 
rende fluidi *. Vedi F L U I D I .. 

Flmdita é direttamente oppofta a Femex-
atf , o Solidita . Vedi F E R M E Z T A 

La F l u i d t t a . dillinguefi dalla l i q u i d i t a o 
u m i d k a . in queíto ,. che 1' idea della fluidi-

t a é aífoluta ed una proprieta contenuta 
nella ^cofa iteíía .> laddove 1'idea della-liqui
dita é relativa ,, ed implica bagna reo afe-
fiacfiarfi | cioé una cofa che ci da la fenfa-
2¿QIÍ€ d i basnamento o umidors r e. clie 
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non averebbe efiílcnza, fe non foffe per ñ 
noftri fenfí . 

C o s í , i metalli liquefatti , Paria, re fe 
re , ed anche i l fumo e lafíamma íteffa , fo
no corpi fluidi, ma non gia l iquidi; le lo
ro parti effendo attualmente fecche , e non 
lafeiando alcun fenfo di umidita .. Vedi L I 
Q U I D O , e U M I D I T A ' . 

La natura, e h caufa della F l u i d i t a fonó 
ftate m varj modi affegnate I Gaífendiñi 
e gli antichi Corpufcularii, vi ricercano fo-
lo tre condizioni come neccffarie : e fono y 
picciolezza ed uguaglianza o liícezza di par-
ticelle ^ vacukadi interlperfc fra eííe ; e fi* 
gura sferica. Cosí i l poeta Epicúreo: 

I l l a a u t e m debent e x l a v i b u s a t q m 

t u n d i s 

E J f c m a g i s , fluido q u a corpore l i q u i d a -

c o n f i a n t . 

I Cartefiani,. e dietro ad effi 11 Dr. Hook r 
M . . Bo)le , Sce. oltre le eircoftanze mentó— 
vate, richiedono un vario, perpetuo, inte-
ñino moto delle particelle de'corpi , come 
quello che principalmente contribuifee alia 
j i u i d i t a . — La fluidita- adunque ,, fecondo 
queíti Filofofi , confifte in quefto , ehe le 
parti del corpo effendo finiíiime, e picciolif-
fime fono cosí difpofte dal moto, o dalia 
figura , ehe fácilmente poffono sdrucciolare 
le fuperfizie dell' une fopra P al tre per ogni 
verío ; eche eiieno fono in una coftante , va
ria , íeparata agitazione di qua e di la ; e 
che folamente fi toccano 1' una 1' altra in a l -
cune parti della loro fuperfizie. 

I I Sig.. Boyle ,, nella fuá S t o r i a d e l l a fluí-

d i t a , no vera quefle tre , come condizioni 
principalmente richiefle per la fluidita : 

i3.. La minutezza delle parti: íiccome i n 
fatti troviamo che col dividere i metalli i n 
fot t i l i , . picciole part i , l i rende fluidi; eche 
i meltrui acidi l i diffolvono e l i rendono 
fiuidi in maniera fimigliante; e che i l fuc-
eo converte i l cerpo duro del fale comune 
quafi totalmente in liquore , per diftiliazio-
ne , non che perb aver non poffa anche la figu
ra delle particelle una parte confiderabilc; 
nella flmdita. 

Cosí ü Mercurio, le eui parti fenza dub-
bio fono molto piu groffe , che quelle deli' 
olio' e dell'acqua , é ancor piu fluido ehe ©1? 
uno o Faltra dleíB.: e cosí Polio per Pa l io -
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ne del fuoco, pub effere convertito in una 
ibftanxa confidente come i l butiro. 

2O. Copia di vacuitadi dififeminate fra i 
corpufcoli, per dar adito a moveríi fcambie-
volmente alie diverfe particelle. 

5o. U n moto e un'agitazione de'corpu
fcoli ; o per qualche principio di mobilita 
dentro d'eíTi 3 o per qualche agente eftra-
neo , che penetra ed entra ne'pori, moven-
doíi fra eífi in varié guife, e comunicando 
parte del fuo moto. 

• Quefl:, ultima eííere la principale qualifica-
zione, richiefta nella fluidita , ei lo racco-
glie da diverfe oíTervazioni ed efperienze. 

C o s í , fe un poco di íecca polvered'ala-
bañro , o di geffo di Parigi, finamente ftac-
ciato , pongafi in un vafe foprá i l fuoco ^ el
la comincia prefio a bollire come 1' acqua, 
ed efibifee tutti i moti e fenomeni di un l i -
quor bóllente. Si accendera e . g r . variamen
te , a modo di onde; fopportera i l rimefeo-
lamento, fenza reílílere 5 anzi, fe fi rime-
fcoli con forza vicino ai lati del vafe , le fue 
onde urteranno e romperanno in effi : e pu
ré ella non é con tutto quefto , che Una fec-
ea ed arfa polve . 

I I íimile oíTervaíl nella rena : un piatto 
dclla quale fe pongan fopra un tamburro 
battuto vivamente dalle bacchette, o su la 
pietra fuperiore di un mulino , ella in tutt i 
i conti imita le proprieta di un corpo fluido. 
U n corpo pefante, e . g r . viaífondera imme-
diate, ed un leggiero verra alia fommita . 
Ogni grano d'arena ha un moto eofbnte di 
vibrazione e di falto ; e fe facciafi un buco 
neU'orlo del piatto, la rena fchizzera fuori 
come acqua . 

Per provare che le partí de' fluidi fono 
in un moto continuo, apportano i Carteíla-
ni diverfe confíderazioni. Come i " . Latras-
mutazione de' folidi in fluidi, e. g r . del ghiac-
cio in acqua , e vice ver ía ; la principal dif-
ferenza tra i l corpo in coteñi due ftati eon-
fiftendo in quefto , che le parti eííendo 
fiííate e in quiete neil' uno , refifiono al 
tatto j laddove nell' altro , eífendo gia in 
moto , cedorfo al piu leggiero impulfo . 
2". Gl i effetti de'fluidi, che comunemente 
procedono dal moto : Ta l i fono F infinua-
zione de' fluidi tra i pori de' corpi 5 V am-
niollire e difeiorre i corpi dar i ; le azioni de' 
menftrui corroíivi, &c . Aggiugni che ni un 
felido pub recarfi ad uno flato di f l u i d i t a , 

F L U 
fenza i'intervento di qualche corpo moven* 
te o mobile, come del fuoco, deiraria, o 
del!' acqua. — I l medefimo Scrittore vuole 
che 1' aria fia la prima fonte di quede ca-
gioni della f l u i d i t a j eílendo ella che da mo
to al fuoco ed all' acqua, benché ella fteíía 
riceva i l fuo moto e la fuá azione dalTeíe-
re, o dal médium fübtile. Vedi A R I A , ed 
E T E R E . 

Boerhaave valorofamente contende , che 
i l fuoco fia i l primo motore, e la cagione 
della f l u i d i t a negli altri corpi , come neli' 
aria, nelP acqua &c. Senza quefto , egli fa 
vedere che l ' atmosfera fteífa fi fitferebbe in 
una maíía folíela . Vedi Fuoco . 

I I Cav. Ií acco Neuton laícia da canto 
queda teoria della cagion della fluidita , e 
ne fodituiíce una nuova, cioé i l gran prin
cipio dell'attrazione . — I I fiftema Corpu-
fculare, con tutti i miglioramenti di Carte-
fio , e di Boyle , non fpiegava fufneiente-
mente la condizion primaria , che ricercafi 
per conftituire un corpo fluido \ cioé i l vario 
moto inteftino , e V agitazione delle fue par
ticelle . Ma quefto moto viene moho natu
ralmente fpiegato , fupponendo per íéggc 
primaria della natura , che fíceome tütte le 
particelle di materia s' attraggonó i ' une l'al-
tre quando fono dentro una certa diftanza 
cosí a tutte le diftanze maggiori volano o 
fuggono infierne , e fi evitano le une l* 
akre . Imperocché allora benche la-loro co-
mune gravita, infiem colla preflione d'altri 
corpi lopra d' efle, le pofía tenere unite in 
una malla ; puré i l loro continuo sforzo per 
evitarfi , e fijggirfí Pune 1'altre in partico-
lare, e gli aventizj impulfi del calore, del
la luce , o altre cauíe efternc , fanno per 
avventura che le particelle de'fluidi continua
mente fi movano 1'une attorno dell'altre % 
e si producano queda qual i tá . 

V i é per vero diré una difficoha , nello 
fpiegare , come le particelle de'fluidi fem-
pre ftieno ad una tale diftanza 1' une dall'al-
t re , che non vengano dentro la sfera d'attra-
zione Puna dell 'altra. La fabbrica e lacc-
dkuzione di quel corpo fluido , 1' acqua , 
é maravigliota ; che un corpo cotanto raro, 
e che ha una copia di pori o di vacuitain-
teríperíé , che okrepaífa ogni preporzione 
co' pori della materia folida , puré fia per-
fetíamente incompreflibüc , e refifta ad una 
maífima Corza che fi ufi per comprinaerk: 

E non 
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E non oñante , quefto fluido ¿ fácilmente 
riducibiSe inquelfaldo, trafparente, fnabile 
corpo f che ghiaccio chiamiamo , ]ol che 
egli fi efponga ad un certo grado di freddo . 
Vedi F R E D D O , e C E L A R E . 

Talun peníerebbe forfe, che quantunque 
1c particeile dell'acqua non poflano appref-
farfi abbaílanza , per mutuamente attraerfí ; 
puré la materia frigorífica che viene di raez-
xo col framiíchiarvifi per miniraa , le attrag-
ea ' ed ella altresl fortemente fia attrattada 
eííe\ e si leghi ^ incunei o fiíTi tutta la maf
ia in un termo e folido corpo ; i l qual fo-
jido corpo perde la fuá folidita di nuovo , 
quando coi calore é fciolto i l vinculum , e 
le particeile frigorifiche fono disgiunte da 
quelie dell1 acqua , e fono sforzate ad avo-
iarne . E cosí appunto potrebbono per av-
ventura i vapori del piombo fiffare 1' ar
gento vivo . Vedi M E R C U R I O , e F I S S A -
Z I O N E . 

Quando un corpo fe rara e folido 7 qual 
é un metallo , viene dal calore ridotto m 
un fluido, le particeile del fuoco disgiungo-
no e feparano le fue parti coftitutive , che 
la loro mutua _attraxione facea prima fiare 
aíTieme , e coharcre ; e le tengono in tale 
difianza i ' une dali' altre , che fon fuer i del-
la sfera della mutua aítrazione, finché quel 
moto violento dura ^ e dacché per la lor leg-
gerezza ed attivita fon fuora feorfe ( quando 
pur non fi nnovino con i l continuo fupple-
mento) le particeile componenti del metallo 
s'avvicmano di nuovo tanto che (entono le 
mutue aí trazioni . 

Siccome adunque la cagione della coefio-
ne delle parti út corpi íolidi , appar che 
fia la lor mutua at m u i ene : cosí la caufa 
principale della fluidita fembra eílere un 
moto contrario , imprefíb su le particeile 
de'fluidi 5 per cui fi sfuggono e fi evitano 
i'une T altre , fubito che arrivano , e fin
ché flanno ad una cotale difianza 1' une dal
le altre . 

Oífervafi anco in tutti i fluidi , che la 
direzione della loro preífione contro i va í i , 
che l i con tengono, é in linee perpendicola-
r i ai latí di tai yaíi : la qual proprieta ef-
fendo i l rifultato neceífario della figura sfe-
rica delle particeile a ogni fluido , moftra 
che le parti de'fluidi fono t a l i , o d'unafi
gura che molto alia sferica s avvicina. 

F L U O R ? ,neUa Fifica , cunoía iva 
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fluido , o piu propriamente , lo fiato d'ua 
corpo , che era prima duro3 o folido, ma 
ora é ridotto per la fufione , o col fuoco 
in illato di fluidita . Vedi F L U I D I T A ' e 
F U S I O N E , 

L'oro e i'argento refteranno lunga pezza 
nel fluore , tcmitivi da un calore intenfiífímo , 
fenza perderé niente del loro pefo. Vedi O R O , 
F I S S E Z Z A , &c, 

F L U O R , é un termine che ufanoinoggii 
moderni Scrittori de' minerali, per dinotare 
certe minerali concrezioni, tenere , trafparen-
t i , ftellate , che trovanfi fpeíío ira le miniere. 
Vedi M I N E R A L I , e F O S S I L I . 

Elleno fono di natura pietrofa , e raf-
fomigliano alie gemme, ma fono raen áü~ 
re , e fono chiamate flmri mctallici : i l 
calore le liquefá, come i l ghiaccio fi lique-
fa al Solé. 

F L U O R albus , o Uterims, una fpezie di 
fluílo che fuccede alie donne, popolarmente 
ch i a mato fiort b ianch i . 

Confifte in uno fcarico irregolare e difor-
dinato di un qualche umore corrotto , dall' úte
ro , alie volte blanco e pallido, ed altre fi-
mile al fero j qualche volta gial 'o, verde, 
o nericcio. Da prima fuol eílere benigno , 
e non nocivo ; ma nel decorfo fi rifcalda, 
di venía acre , e corrofivo , ed efeona tutte le 
parti che tocca , 

E accompagnato da dolore nella fpina dor-
fi , da gonfiezza de' piedi e degli occhi, da laf-
fítudme , da lombagine , da perdita d' appeti-
t o , e da mutazion di colore , &c. 

E prodotto molte volte da troppo grave 
e lunga triñezza . EgU fi debbe dirtinguer 
bene da una piaga nelf ú te ro , e da gonnor-
rca .. Vedi G O N O R R E A . 

Accade in tutte Peta, fino alie fanciulle 
di tre anni j ed in tutti i tempi; avanti y 
üopo , ed anche infierne coi meftrui j ed alie 
donne pur gravide, 

Etmullero lo piglia per una gonorreea mu-
liebris, análoga ad una gonorrea non virulen
ta negli uomini , eche feorre dalle ghiandole 
delle proítate . 

Quello che é la coryza nelle narici ; i l 
foverchio gemere o lagrimare degli occhi j i l 
toífire e íornacchiare nelle íauci j é a un di 
preífo nell' útero quefto//«or mullebris, fecon -
do Etmullero , 

Tutta la diíferenza, oííerva Pitcairn, tra 
la gonorrea venérea ^ d i l f lúor a l b u s , fi é 

che 
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che V umore evacuaío nella prima í ví-
fcido , e nel fecondo affátto tenue e fero-
fo. L ' iñeíío Autore aggiugne, che i l flúor 
albus non fi eura che colle medicine le qua-
l i fono opportune nel morbo venéreo.. Ve
di G O N O R R H J E A . 

FLUSSIONE, nella medicina, una i.m-
provifa raccolta di materia morboía in qual-
che parte del corpo. 

Le flujloni provengono o da debolez-za , 
o da flaccidita, ed inattivita della parte af-
fetta , che non difperde , protrude , o ef-
pelie gli umori naturalmente in efla accol-
í i : ovver dalla derivazione di qualche ítraor-
dinaria quantita di materia peccante da 
qualche altra parte . 

Queft'ultima é propriamente chiamata Je-
flujfione , e dagli antichi attrazione . Vedi 
D E F E USSION E ., 

Una flu 'jione, o dcflufione su la trachea 
e su i poimoni ̂  chiamaíi catmro . Vedi C A 
T A R R O . 

F L U S S I O N E , nell' analifi di Neuton , dino
ta la velocita , onde unafluente, o fcorrente 
quantita é accrefciuta per i l fuo moto generati
vo . •— Con, che ella é contradiftinta dalla, 
quantita fluente, che crefce per gradi e in
definitamente alia maniera dello fpazio y 
che un corpo in moto deferí ve . 

Método cklie'BjjVSSiom f é l 'Aritmética e 
i ' Analifi delle flujjioni , e delle quantitadi 
fluenti. 

I matematici eflranei , o d' altre regioni 
fuor d' Inghilterra fogliorio definiré i l meto-
do delle fluffloni i P Aritmética , o 1'Anali
fi , delle infinitamente , o piuttofio indefi
nitamente piccole variabili quantita ; od i i 
método di trovare un' infinitefima , od in
finitamente piceola quantita che fendo pre-
fa un infinito numero di volte , divien egua-
le ad una quantita d a t a V e d i I N F I N I T O . 

I i Cav. Neuton , e dietro a l u i , g!i Au
tor! Inglefi , chiamano queft' infinitamente 
piccole quantitadi, momenti 5 ccníldcrandolc 
come i momentarj incrementi o decremen-
íi di quantitadi variabili, e. gr. d' una linea 
confiderata come generata dal ñufíb d' un; 
punto, o d'una fuperfízie generata dalfluf-
fo d' una linea 

E percib, le quantita variabili fono chia-
mate fiuenti ; ed i l método di trovare 
la Flujfione o la. flusníe r; i i método delle 
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I ! Sígnor Leibnitz, confidera le ftefíe quan

titadi infinitamente piccole , come le diffe-
renze , o diíferenziali di due quantita ; Q 
chiama i l método di trovare quefte diíFerenze , 
i l calcólo dijferenziale . Vedi C A L C Ó L O diffe~ 
renziale ., 

Ciafcuna di quefte maniere di confidera-
re e denominare , ha i fuoi vantaggj ; i 
quai vengono ftrenuamente fpofti e vendi-
cati dagli aderenti a quefto od a quel mé
todo .. 

Le quantitadi fluenti , cioé , quelle che 
nella genefi delle figure per moto lócale , 
van continuamente erefeendo , e fcemando ^ 
fono , di certo , molto propriamente chia-
mate fiuenti: E pero che tutte le figure íi; 
pofifono concepire genérate cosí ; gl' infini
tamente piccoli incrementi , o decrementi 
di tali quantita molto naturalmente deno-
minanfi fiujjiom .. Vedi M O M E N T O . 

Oltre quefta differenza nel nome , ve 
n' é un'altra nella notazione, o nel carat-
terismo. 

I I Cav. Neuton efprlme la flufflone d' una 
quantita, come x , con un punto cóllocato 

fopra d'eíía r cosí x ; ed i l Signor Leibnitz 
efprime i l fuo diíferenziale della meddima x r 
con prefíggervi un d , c o m e d x . Vedi Dzf~ 
ferenztale C A L C Ó L O . 

Toltone quefte circoftanze , i due metodi 
fono una cofa ítefl'a. 

I l método delle fluffioni h una delle pin 
grandi, piü fottili e íublimi feoperte di que
fto , e forfe di qualunque altro fecolo: Eglt 
apre a, noi un, nuevo mondo ,. ed eftende la. 
noftra cognizionc , direm quaíi , all' infini
to .. Ei^ ci porta di la de' l imi t i che pare-
vano eííere a l f umana mente prefcrittr; al
meno: infinitamente al di l idrquel l i ne'quali; 
era eonfinata P antica Geometría . 

L'iftoria di quefta importante feoperta s. 
con tutto che recente , ha un poco d'ofcu-
r o , e d' intricato. Due de'piu grand'uomi-
riL di quefta eta pretendono ambedue ti to
lo all' invenzione , i l Cav. ILNeuton , ed i l 
Signor Leibnitz- e ritorna i n fomma glo
ria e commendazione del método ifteííb , 
quel zelo , con cui i fautori dell'uno o deU" 
altro partito han diféfa e vmdicata la lor 
ragionc 

Per daré al Lettore una giufta iclea dii 
quefta nobife controverfia j e della preteníio..^ 
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fie di dafcun partito, noi gli porremo qul 
ainanzi, le origini della ícoperta, e noterc-
mo quando e dove ciafcuna preteía comin-
«ib , e come fu íbílenuta . 

La prima volta che i i método comparve 
in publico, fu nel 1Ó84; allorché ü Leib-
nitz ne diede le rególe negh A m di Lipfia 
& quell' auno; ma fi ritenne appreffo di sé 
le dimoíirazioni . I due fratelli Bernulli , 
ne furono immantinente colpiti e forprefi ; 
ed cfcogitarono le dimoftrazioni , tuttoché 
difficililTime ; e praticarono i l calcólo con 
riufcíta maravigliofa. 

Quefto é tutto quello che ne fappiamo 
fin all'anno quando i l Cav. If . Neu-
ton mife fuora i l libro de' fuoi ammirabili 
Principj , che é quaü totalmente fondato 
ful medefimo calcólo . / 

La comune opinione allora era , che i l 
Cav. Neuton ed i l Sig. Leibnitz V aveíícro 
ciafcun da per se inven tato interno al me
defimo tempo: e quel che cib confermava, 
fi era , .che niun de' due facea menzione 
dcIT altro \ e che , quantunque s' accordaííc-
ro nel la loftanza della cofa , pur difFenva-
no nelle loro maniere di concepire \ la chia-
mavano con diverfi nomi ; e ufavano diver-
íi caratteri. 

I n fatti , i l carattere ufato dal Signor 
Leibnitz , fu creduto da' foraftieri eífere al-
quanto piu cómodo che quello del Cav. 
Neuton ; e percib diffondendofi in breve 
tempo i l método per 1' Europa , con efl'o 
s1 accompagnb ed invalle i l carattere Leib-
niziano; per lo qual mezzo i Geometri i n -
fenfibilmente s' accoftumarono a confidera-
re Leibnitz come i l folo o principale i n 
ven tore . 

M . Fatio, in un trattato ddla Linea dcl~ 
la pr), vcloce difcefa avendo dichiarato , ch' 
egü era te ñuto di rieonofeere i l Cav. Neu
ton per i l primo inventore del calcólo dif-
ferenziaie , e primo di molti anni ; e che 
lafeiava giudicare al mondo fe i l Signor 
Leibnitz, fecondo inventore, aveíTe da luí 
prefo qualche cofa : quefta diftinzione pre-
cifa tra primo e fecondo inventore, colfo-
ipetto quindi infinuato , fufeitb una con-
íroverfia tra i l Signor Leibnitz , íoítenuto 
dagl^ Editori degli Att i di Lipf ia , ed i Geo
metri Inglefi, che fi dichiararono a favore 
di Neuton. \ 
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Quanto al Neuton medefimo , cgli non 

comparve su la fcena ; la fuá gloria era 
diventata quella della fuá Nazione , ed i fuoi 
aderenti gia ben caldi e pieni di zelo nella 
caufa del loro paefe, non avean d'uopo ch' 
ei l i animaffe. 

Gl i feritti da ambedue leFazioni non fí 
faccedettero fe non a paffo lento gli uni agli 
altri ; foríe per la diftanza de'luoghi ; ma 
la controverfia fempre piü fi rifcaldb : fm-
attantoché ella giunfe in decorfo a tal fe-
gno , che nel 1711. M . Leibnitz fí lagn^ 
con la Real Societa , che i l Dottor K t i l lo 
aveíTe aecufato d' aver pubblicato i l método 
delle fluffioni inventato dal Cav. Neuton , 
íotto altri nomi e caratteri. 

Egü infiflé a d i ré , che niuno fapeva me» 
glio del Neuton fteífo , ch' ei non gli avea 
tolta o rápita cofa alcuna; ed a richiedere , 
che i l Dottor Keil pubbHcamente íi ridiceífe c 
diíaprovaífe i l cattivo fenfo ch' eraíi potuío 
daré alie fue parole. 

La Societa, a cui íi appellb qul come a 
giudice , deflinb un Confíglio particolare , 
per efaminare tutte le vecchie lettere, ferit-
ture , &c. ch' erano coríe tra i varj mate-
matici , relativamente a quefto punto ; e 
dopo un rigorofo efame di tutte le prove, 
e di tut t i i monumenti che ÍI puotero ave-
re , diede per rifpoíia , " Che non appari-

v a , che i l Signor Leibnitz aveíTe íaputo, 
„ niente del calcólo differenziale , avanti 
3, d'una lettera a lui feritta dal Cav. Neu-
„ ton , e mandatagli a Parigi neü' anno 

„ I 6 J Z j nella quale i l método delle fluf-
„ fwni era fufficientemente fpiegato , per 
„ far entrare in tutta la materia un uo-
„ mo della fuá perípicacia, e che i l Cav. 
„ Neuton aveva eziandio inventato i l fuo 
„ método avanti l'anno 1669, ed in con-

feguenza 15. anni avanti che i l Signor 
„ Leibnitz aveíTe pubblicato cofa alcuna 

su tal foggetto negli Atti di Lip/ ia . <e 
E di qua íi conchiufe, che i l Dottor Keil non 
avea punto recato di torto al Sig. Leibnitz 
in quel che avea detto. 

La Societa ílampb quefta fuaCenfura, i n 
fierne con tutte le crittnre e tutti i raate-
riali che ci avean rapporto, fotto i l ti tolo 
d Commercium epificlicum de analyft premota , 
Londra , l y r r . Queño Libro fu follecita-
mentc diftribuito per 1' Europa , aífine di 

ven-
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vcndicare la fógione ed i l titolo delía Na-
zione Inglefe a queílo fcoprimento ; impe-
rocché i l Cav. Neuton, come gia s' é ac-
cennato j non vi ha mai fatta comparía : 
o fia , che cgli aveííe confidato l'onor íuo 
nelle maní de' fuoi Connazionali , che era-
no abbaíknía rifcaldati e zelanti nella Can
ia 5 ovver che ei foííe anche fuperiore alia glo
ria di quedo ritrovato. 

I I Signor Ldbnitz ed i fuoi amici non 
poterono moftrare la medefima indiíferen-
za : Egli fu accufato di furto , e tutto i l 
commercium cpifleUtum o 1' efprime in ter-
m i n i , o F inünua . — Súbito dopo la pubblica-
zione di effo , fu ílampato un íbglio feparato 
a Parigi, in favore di Leibnitz , e poi a Vien-
na. Egli é ícritto con molto zelo e fpiri-
t o , e foftiene arditamente , che i l método 
delle fluíjioni non avea preceduto quello 
delle dijjcrenze; ed eziandio par che accen-
n i , che quello é forfe nato da qucfto . I l 
dettaglio delle prove , quinci o quindi, por-
terebbe troppo lungo difcorfo, né fi potria 
ben intendere , fenza un aqpio commen-
to , che ci farebbe entrare nellajpih pro
fonda geometría . 

I I Signor Leibnitz avea cominciato a la-
vorare dietro aci un Commcrciufn- epjicl'icurn , 
in oppoíizione a quello della Real Societa ; ma 
Ci m o r í , prima che foffe terrninato . 

Egl i fi dee confefTare che vi fono delle 
forti prefunzioni in favore del Signor Leib
n i t z ; prefunzioni , vogliam diré , che egli 
non fia flato plagiario": Imperocché che^il 
Cav. l í . Neuton fbíTe i l primo Inventore, 
é fuor d' ogni conteía ; la fuá gloria é íi-
cura^ , la parte ragionevole, anche tra gli 
efteri, lo riconofce ; e la queflione é fola-
mente , fe i l Signor Leibnitz ha prefa la co
fa da lui , o s' incontrb nel trovarla con 
efib l u i : Imperciocché nella fuá. Teoría dcik 
nozioni afiratte , ch' egli dedico all' Acade
mia Reale , nel 1671 , avanti d'averveduta 
cofa alcuna del Cav. Neuton, ei gia fuppo-
neva delle quantitadi infinitamente picciole , 
alcune piu grandi che altre ; che é uno de' 
grandi principj del fiíiema. 

La domina confta di due partí , cioé del 
método diretto delle Flujfioni , chiamato pur 
calculus differcntialis ; e del método invcrfo 
delle flujfiom , o del calculus integralls. 

I I fecondo é direttamente oppofto al pri-
3310 j ed é una fequela di effo. Ambedue fo-
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no adottati in una nuova geometria , ove fan-
no de' raetodi dominanti. 

Ií primo difcende dal finito , all' infini
t o ; i l fecondo afcende dall'infinitamente pjc-
colo , al finito; T uno decompone una magni-
tudine , 1' altro la redintegra . 

I I fondamento del método diretto delle 
fluffioni coincide in quefto problema . La 
lunghez7a dello fpazio deferitto , eífendo con
tinuamente , cioé in tutt i i tempi, data , tro
vare la velocita in ogni tempo propofto. 

I I fondamento del metodo inverfo delle 
fluffioñi riduceíi in queílo problema: La ve
locita del moto eífendo continuamente data , 
trovare lo fpazio deferitto da eíía in ogni tem
po che fia. 

Método diretto delle F L U S S I O N T . —Tut t e 
lé magnitudini finite íi concepifeono qui , 
come rifolubili in magnitudini infinitamen
te picciole ; che fono gli elementi , i mo-
nient i , o le differenze di quelle. 

L' arte di trovare quefte infinitamente pic
ciole quantitadi , e di operare in clí'e , e 
ícoprire altre infinite, quantitadi col loro 
mezzo , coftituifee i l método diretto delle 
fluffioñi. 

Ció che rende la cognizione delle infini
tamente picciole quantitadi di cosí infinito 
ufo ed ampiezza, íi é , ch'alieno hannore-
lazioñe , T une all' altre , lo che le magni
tudini finite , delle quali elleno fono infi-
nitefimi, non hanno . 

Cos í , e, m in una curva di qualfivoglia 
fpezie , le infinitamente piccole differenze 
dell'ordinata e dell'abfciífa, hanno laragie-
ne Fuñe all 'altre, non dell'ordinata e dell* 
abfciífa , ma dell'ordinata'e íubtangente ; 
e per confeguenza , 1'abfciífa e 1'ordinata 
fole eífendo note , danno la fubtan^ente igno
ta ; ovvero ( i l che coindde all' iikífo ) la 
tangente ílcíía, Vedi i l método inverfo delle 
F L U S S I O N I . 

I l método di notazione , o caraíterismo 
nelle flufjwni, introdotto dall'inventore 5 i l 
Cav, Neuton , é a quefto modo: 

La quantita variabile o fluente , che ha 
da aumentaríi uniformemente , come fuppó
nete 1' abfciíTa di una curva , ei la di nota 
per 1 , o unita, e 1' altre quantitadi fiuenti 
ei le dinota per le lettere vxyz , e le loro 
fli'.jfioni, con punti pofii fovra d 'e í íe , cosí 

v xy z 
I n 
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I n oltre, efíendo che le Flujfwm ílefie fo

no pur quantita variabili, e continuaments 
crefcono, o decrefcono ; ei confídera le ve-
locita colle quali crefcono , o decrefcono , 
comekflufflom delle prime flujfiom, o come 
feconde fiujfiont ; che vengono dinotate con 

due punti fopra , cosí y * * z . 
Nella ftefla maniera íi pub coníiderare gli 

aumenti, e le diminuziom di queíte, come 
pur le loro flujjioni, e si procederé alie ter-
ze, quarte, quinte, Scc.fluxioni, chefino-

teranno cosi J / x z:jy x z : y x z 
&c. 

Finalmente, fe la quantita fíuente é una 
forda , come / ; ^ — ^ • ^ nota y fua 

, '• _____ x X 

fiujfione | / : a b : fe una frazione 

egli la nota; - . Vedi Walüs Algebra , 

p, 392. 
Lo fcopo e 1' aíFar principale delle fluf-

fioni , é , dalla quantita fluente data , tro
vare la flujfionc : per quefto , noi pprremo 
qui una regola genérale, come é fiflata dal 
Dotíor Wallis ; e poícia 1' applicheremo ed 
cfemplificheremo in diverfi cafi. 

„ Moltiplicate ciafcun termine dell'cqua-
zione feparatamente per l i diverfi índici del
le potenzc di tutte le quantitadi fluenti con-
tenute in quel termine ; ed in ciafcuna mol-
tiplicazione, cambíate una radice o lettera 
della potenza nella fua propria fiuffione: 
L ' aggregato di tutti i prodotti connefli af-
fíeme pe' Tor proprj k g n i , (ara, h flujjwnc 
dell'equazione richiefta . " 

L ' applicazione di queíta regola fara conte-
nuta ne5 cafi feguenti. 

I n genérale : Per efprimere le flujfiom di 
femplici quantitadi variabili , come gia fié 
mentovato, voi avete folo bifogno di por-
re la lettera o le lettere, che V efprimono, 
con un punto fovra d' eííe : cosí la fluffio* 

w di x é e la flujfione di é 7 , e la 

fiuffione di x -\-y -f- -f- %, é x - \~y - j - r 4. s , 
& c . 

Notifi , per la flufsione delle quantitadi 
permancnti, quando ve ne fono di ta-

Tomo I V , 
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l i nelP equazione , voi dome immagi-
narvi o , od un zero j imperocché ta-
l i quantitadi non $onno averc flufsione, 
propriamente parlando , perché fono 
fenza moto , o invariabili. 

Per trovare le F L U S S I O N T dei prodotti di 
due o piu quantitadi variabili o fluenti, —< 
moltiplicate la flufsione di ciafcuna fempli-
ce quantita per l i fattores de' prodotti , od 
i l prodotto di tutto i l refto ; e connettete 
gli u l t imi prodotti per mezzo de'lor proprj 
fegni ^ la fomma, o Faggregato, eX*fiuf
fione cercatá. 

C o s í , la flufsione di x y ^ t x y x y \ e 

la flufsione di xyz , é xyz -\- xyz x y z \ 

e la flufsione ü x x v y z , é x v y z - ^ - x v y z 

-f- x v y z - \ ~ x v y % ; e la flufsione di ¿jr - j - JC x 
per ¿ — / ( i l prodotto comunc eííendo 

a b - \ - b x — y a'~~ x y ) hra. b x — y a>—1 x y 

>-~xy. 
Per trovare la F L U S S I O N E d'una frazione, — 

moltiplicate la flufsione del numeratore per 
i l denominatore , e appreffo mettete ( col 
fegno — ) la flufsione del denominatore ; 
quefta fara i l numeratore , ed i l quadrato 
del denominatore fara i l denominatore del
la frazione efprimente la flufsione della da
ta frazione. 

xy x xy •—* 
Cosí la flufsione di - é • 

7 7 / 

Imperocché fupponete - = z , allor fara 
y 

x ^ = : y z ] le quai eguali quantitadi averan-
no eguali flufsioni; i l perché x ~ y z -f- z y , 

e X ' — z y z z z z y , e dividendo i l tutto per y 
x — x y • x y x ~ ~ x ¿ 

— z — { perché - — z ) 1 : 
y y y y 

Laonde queft' ultima é la flufsione della fra-

zione - = z \ perché z efíendo - 1 
y y 

z fara eguale alia flufsione di 

E l i . 
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E la Flujfwm di - Tara • j imperoc-

ché la quantita permanente a non avendo 
Tlujjlone y non v i pub eflere prodotto della 
FluJJione del numeratore nel denominatore , 
come v i farebbe flato , fe a foííe flata A- , % , 
od ogni altra quantita variabile. 

Per trovare la F L U S S I O N E d' una póten
l a , 1— moltiplicate la potenza ( recata pri-
ma un grado piíi abbaffo ) per 1' Índice di 
cotefla prima potenza; ed i l prodotto per la 
Tlujjlone della radice. 

C o s í , la Flujjlone &\ x x fara z x x \ im-
pcroché x x izz, x y, x ; ma la Flujfiotje di 

x x ^ ' r z x x - ^ x x^z: z x x ) &c . e la Flujjlo

ne di a3 fara ^ x x x , Quella di x8 fara 

8 x7 x ^ &:c. 
Ovver fe m efprime 1' Índice di qualche 

potenza, come íupponete xm ^ la í\xa.FluJ-

fione faramA-"' — ' x , ovvero m x xm — lx 
Imperocché x m recata un grado piu bafíb 
( m eífendo un Índice genérale ) debb1 eífe-
re xm — I ; appreífo queflo x perm; l ' in-
dice, fa m xw ~ 1; e queíl' ultimo per la 

Flujjlone della radice, produce w x ̂  — r x , 
Se la potenza é prodotta da un bino

mio , &c, come fupponete x x -f- 2 x y - \ -yy , 

la fuá Flujjlone fara 7 . x x - \ - z x x ~ \ - 2 x y 

Se i ' efponente é negativo, come fuppo-
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nete V : xm \ ovvero neli'altra notazione 

vi m 
x - , fupponete x - ~ ^ : Al lor fe voi ele-

n n 

vate ciafcun membro alia potenza di n , fia
ra cosí , xmz=z%n j la cui Fujjlone fark , 

per queíla regola genérale , mx™ — 1 
1 o W X X m ^ 

^ . Laonde z. fara = n zn 
n z 

(dividendo tutte due le parti per «a'2 — ») 
m x xm 1 m m • m 

e — - x - x ; ovvero -
n z" —' 1 n n n 

x %fiJcm *~ " , mettendo in vece di nzm 1 j 
m 

i l fuo valore n xm — n , 
Quindi per trovare la Flujfwne d'ogni fpe-

zie di potenza precédete cosí: —- Mol t ip l i 
cate la potenza data per i l fuo Índice o 
efponente, e poi quel prodotto per la Fluf-
fione della radice della potenza data ; e dopo 
queflo , fottraete i , o F unitk , dali1 índice 
della potenza. 

Per trovare ICFLUSSIONI delle quantitadí 
forde . •—Supponete che fi dimandi, di trova
re la Flujfione di </ 2rx — x x , o i r x — xx | 

~ , Supponete 2 r x - — x x | | - = : 2 ; allora é 
2 r z *— x x — z z r, e confeguentemente 

r x — x x z z z z z ; e per diviíione 
J X x x 

« = ( per foftituzione ) r x X X 

\ / 2 r x — x x 

nete x^ 
X ' 

ra — ra x x — m — t. 

ovver , la fuá Flujjlone fa-

Ovvero , fe volefle far cib per vía di 

frazione, 
m x 

x2 m 
(imperocché ilqua-

drato di x'm é cosí ben x7-™ che x , " i ) ov
vero , fecondo i l método del Cav. Neuton, 

x m 

alia FluJJione di ^ / 2 r x1—x x . 
Se fí domandi di trovare la FluJJione di 

a y — x x ] 5 ; per a y — x x \ 3 mettete z ; 
1 • • 

allor á y — x x = : z 3 , e a y >— 2 x x 

= •72, 3 z : K moltiplicando per 3 , 

3 a y — 6 x x ~ z ~ * % ; e confegueníe-* 

mente , 3 a z3 y — 6z3 x x ~ z eguagliate 

che é ancor piü breve* 
x m - f ' i 

Se la potenza é ímperfetta , cioé fe i * 
fuo efponente é una frazione, come fuppo-

( foflituendo a y x x z ~ ) ^ a ^ y 1 y 
* 9 9 

6a2x'lyy ^- ¿ a x t y — 6a''y2xx -f- 12 a y x l 

A- —- 6x 5x ~ alia FluJJione di 0j/ — x x i , 

Per 
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per trovare la F L U S S I O N E delle quaati^ 

compofte delle quantita forde , e delle ra-
zionali — dimandifrdi trovare la F lu j io -

ne d i T^TjjE±Ik2í}LX x+ = 
Mettete ¿ x ^ c a x e a - =z p , allor 
~ / x x - f 7 ¿ ~ C / - Allor la data quantita 

x x 

q é zzz%/ x x a a , e p é ~ z b x x 

-l^cax--,percib nell' equaiione p q ~ \ ~ g p = : z , 

fe i ti luogo di p , q p , q \ noi rimette-
remo le quantita che rapprefentano , ave-
remo b x -f- c^rx2 - j - c x x x -f- z b x x 

| / A- A- -\- aay .x c a x ^ / x x-\~ a a \ x z , 
i l che eííendo ridotto a una denominazione , 
da ^bx3 - j - 2aGx2 ~\~ eal x -f- 2^2 x ~f- x x 

^ /x X - f - ^ tíf 
^rz z ~ alia Fluffione della quantita data . 

I I método invcrfo delle FussiONl , od i l 
calcólo intégrale , con fule in trovare magni-
tudlni finite , dalle loro infinitamente pic-
ciole par t i . 

Egl i procede , come gia s' e oíTervato, dal
le quantita infinitamente picciole alie finite; 
e ricompone e raccoglie quel che l 'altro mé
todo avea refoiuto ; ond' é anche denominato 
calculus fummatoríus. 

Ma quel che i l método direm ha decom-
poftó, non ferapre l'inverfo riftabilifce ;! per 
lo che i l método inverfo delle Fhtjfiom é 
limitato ed imperfetto ; almen fin ad ora. 
Se una volta egli foííe completo , la Geo
metría farebbe arrivata alia fuá ultima per-
feiione . 

Per daré un' idea della fuá natura e del 
fuo ufizio, préndete F efempio gia propofto 
nel método diretto : in quello le infinita
mente piccole quantita delle ordinate e del
le abfciíre, eíTendo note , danno la fubtan-
gente richiefla . I n quefto , al contrario aven-
dofi gia la fubtangente d'una curva ignota, 
ella da T infinitamente piccole quantitadi 
dell' abfciffa e dell' ordinata íleífe che la 
produffero , le quali fono raagnitudini fini-
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t e , nclla relazione delle quali tutta TeíTcn-
za della curva é fondaía. 

Ma P ufo ímgolare di queílo método c 
nel mifurare . — La bafe d' un parallelo-
grammo moltiplicata per 1' infinitamente 
picciolo elemento della fuá altitudine , dk 
un infinitamente picciolo parallelogrammo j 
che é 1' elemento del parallelogrammo fini
to , e v i é ripetuto un infinita di volte , 
cioé tante volte quanti vi fono punti neli' 
altezza del parallelogrammo. 

Per avere adunque i l parallelogrammo fi
nito , col mezzo dell' elemento, V elemento 
debb' eflere moltiplicato per 1' altitudine ; 
che é i l método inverfo delle Flujjloni , i l 
quale riafcende dalle infinitamente picciole 
quantitadi alie finite, 

U n tale circuito d' infínitefimi , farebbe s 
é vero, impertinente in un cafo cosí fem-
plice 5 ma quando abbiam da fare con fu-» 
perfizie termínate da curve , i l método al-
lora diventa neceííario 3 o almeno íuperiore 
a qualunque altro. 

Supponete , c. gr. in una parábola , lo 
, fpazio inchiufo tra due infinitamente vicinc 

ordinate , un'infinitamente picciola porzio-
ne dell' aífe , ed un infinitamente picciolo 
arco della curva : egli é certo , che queíl' 
infinitamente picciola fuperfizie non é paral
lelogrammo j poiché le due ordinate paral-
lele che la terminano da una banda , non. 
fono eguali \ e 1' arco della curva , oppollo 
alia piccola porzione dell'affe , é benefpef-
fo né eguale né parallelo ad effa . E puré 
quefia fuperfizie, che non é parallelogram
mo , íl pub coníiderare , nella piu rigorofa 
geometría ; come fe realmente ne foíTe 
uno , a cagione ch' ella é infinitamente 
picciola, e l'errore perconfeguenza ¿ infini
tamente picciolo , o niuno . 

Cosí che per mifurarla, non v ' é bifogno 
d' altro che di moltiplicare un' ordinata del
la parábola per 1' infinitamente picciola por
zione dell'aíTe che le corrifponde. Cosí ab-
biamo V elemento dell' intera parábola ; i l 
quale elemento eíTendo elevato, per lome-
todo inverfo , ad una magnitudine finita ? 
é la fuperfizie intera della parábola . 

Quefto avantaggio cosí peculiare alia geo
metría degl' infiniti , d' eííere capace , fen-
za alcun errore , di trattare piccioli archi 
di curve, come fe foííero linee rette, fpa* 

S % V 
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zj curvilinci , come fe foflero rettilineí » 
&c. la abil i t i non folamente a procederé 
con maggior agio e facil i ta, che l'antica 
geometría, alie verita medeíime; ma a co-
glierne un gran numero d' inacceflibili alia 
geometría antica. 

Le fue operazioni, HL fttti, fono piu fa-
c i l i , e ie fue fcoperte piu ampie; e la fem-
plicita e 1' univerfalita íono i íuoi diñintivi 
earatteri. 

Trovare la quantita fluente, appartenente a 
qualunque data F L U S S I O N E . —1 Per farcor-
rifpondere la dottrina del método inverfo , 
e andar d' accordo e di pari palfb con quel-
la del diretto , noi 1' applicheremo ne' me-
defimi cafi. 

I n genérale : per efprimere la quantita 
variabile d' una Flujjione , non v' é d' -"uopo 
d' altro che di fcrivere le lettere fenza pun-

t i . Cosí le quantitadi fluenti ói x y z. , fo
no x y z . 

Per trovare le quantitadi ñuent i , che ap-
partengono alia F L Ü S S I O N E del prodotto 
di due quantita, 

Divídete ciafcun membro della Flujjlone 
per la quantita o leítera fluffionaria ; ov-
ver cambíate la lettera fluffionaria nella pro-
pria quantita fluente, di cui ell' é la Fluf-
fione : i quozienti conneííi per l i loro pro-
prj fegni faranno le quantitadi fluenti cér
cate . 

Solamente , fe le lettere faranno tutte 
puntualmente 1'ifteíTe , la quantita fluente fa-
ra femplice r le cui parti non íi hanno da con-
nettere per mezzode' fegni - h > e — -

Per trovare la quantita fluente che appar-
íiene alia fluílione di qualche potenza o 
perfetta , od imperfeíta . — Préndete la let-
tera o le lettere fluffionarie dall' equazione: 
quindí auméntate l'indice della. Fluffione, d ' i , 
o d iun 'uni ta : finalmente, divídete l aFIuf -
ftone per 1' Indice della fuá potenza cosí ac-
crefciuto dell' unita. 

F L U 
?í 1 

{ [ ^ L x xm : Levando via la flufUonaria x , 
m 

Supponete propofta levando via 

refiera 3 x x x : e con accrefcere 11 fuo 
índice dell' imita , fara 3 x x x : appreíío di
videndo per 3 , fuo ora ( acerefciuto ) Ín
dice , i l quoziente fara x x x , la quantita 
fluente cercata. 

JDi nuovo fupponete una Flujfione propo-

n m •—1 
fara - x 

m Accrefcendo V índice d'una 

unita ( cioé levando via 1 ) fara 

xm : Efinalmente, con dividere la par-
m 

r rr 
te che refta della Flujjlone per - , prefiíía a m 
x , o moltiplícata m x , i l quoziente fa-

n 
ra x - ^ che é la fluente quantita cer-

m 

cata. 

Gli ufi del método diretto delleflulj'.ovi, veg-
ganfi fpecificati fotto gli Articoli M A X I M I S ) 
e M i NI MIS , T A N G E N T I , &c . Que 11 i del 
método inverfo , fotto gli Articoli Q U A -
D R A T U R A delle curve ; R E T T I F I C A Z I O N E del-' 
le curve i C U B A T U R A Jf ' /o/ /^/&c. 

FLUSSO , F L U X U S , nella Medicina, ua' 
ufeita od evacuazione flraordinaria di qual
che umore . Vedi U M O R E . 

I Fujfi fono varii , e vanamente deno-
mina t i , fecondo le loro fedi, o fecondo gl i 
umori che fi evacuaao , comeFlujJ'o diven-
t re ; FluJJo uterino; FluJJo hepático j Fluf-
fo falívale,, &e.. 

I I Fluffo di ventre é di quatt.ro fpezie , 
che hanno le loro rifpettive denominazio-
n i , cioé lienterta , o F l u x m lientericus j i l 
celiaco , o Fluxus chylofus. ; diarrea ; e dir-
[entena o Fluffo fanguigno , Vedi ciafeuno 
fotto i l fuo proprio articolo. L I E N T E R I A , 
D I A R R E A , 8cc. 

Una ferita , o fcarifícazione a traverfo 
della corona , o cima della t eña , fi ufa in 
Scozia per curare i Fluffl e le difenterie . 
PhiL Tran/aEi. N0. 512. 

F L U S S O della bocea , o Fluffo falívale r 
Vedi S A L I V A Z I O N E . 

I I F L U S S O Hepático degli antichi , é da 
varj moderní tenuto per un mero nome j 
perocché in realta egli é un Fluffo emor-
roidale , fuor dalle vene emorroídalí ; e si 

ridii-
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riduciblle alia difenteria' Vedi E M O R -

R O I D I . r • j -
Le Donne fono foggette a tre fpezie di 

Fluísi ftraordinarj: i l pnmo , chiamatom^-
fes o i l FluJJ'o men/lruo , perocché íuccede 
ad eííe ogm mefe; ed alie v o l t e a r / , per
ché va di parí paffo coila Luna 5 ed alie 
volte fiorl. Vedi MESÍ ? e F I O R I . 

TI feconcío é , dopo i l parto , chiamato 
Lochia. Vedi L O C H I A . 

I l terzo é irregolare , e preternaturale, 
e non avendo miglior neme , egli vie
ne detto Fluor albus , o biancumi . Vedi 
F L U O R • 

F L U S S O , nell'Idrografia, é un moto re-
golare , periódico del mare , che fuccede 
due volte in venti quattr'ore j e per cui 1' 
acqua é alzata, e fpinta vioientemente con-
tro i lidi . 

I l Fluffo é uno de' moti della marea , o 
fluffo e r i fluí ib del mare ; 1' a Uro , per cui 1' 
acqua s' avvalla e íi ritira , é chiamato r i -
flujfo . Vedi M A R E A . 

V i é una ípezie di quiete, o ceffazione di 
circa mezz' ora , tra i l FlujJ'o, ed i l rifluf-
fo j durante i l quale ] ' acqua é alia fuá mag-
giore altezza , e chiaraafi acqua alta. 

I l FlujJ'o faííi per lo moto deli' acqua del 
mare , dall' equatore verfo i poli j che , nel 
fuo progreífo, urtando nelle' cofte che gli íi 
affacciano , ed incontrandooppofizione da ef-
fe , fi gonfia , e dove pub trovare paíTa^gio , 
come in fecche, fiumi&c. íl folleva, e cor
re dentro la térra . 

Quefto moto fegue in qualche parte i l 
corfo della Luna: in quanto che perde, o 
viene piu tardi ogni giorno, circa tre quar-
t i d' ora ; o piü precifamente , 48 minuti : 
e di tanto appunto i l moto della Luna é 
piu lento che quello del Solé . Egli é íerapre 
altiííimo e grandiffimo ne' plenilunj , par-
ticolarmente in quelli degli equinozj . I n 
al cune parti , come al monte S. Michele , 
ei follevafi ottanta o nonanta piedi \ ben-
ch¿ nell'aperto mare non s'alzi piíi di un 
piede o due ^ e in alcuni luoghi , come 
vicino alia Morea , non vi é Fluffo . Corre 
dentro le foci di alcuni íiumi fin a cento , 
e venti miglia . Sul Tamigi i l Fluffo del 
mare arriva fin a ottanta , cioé vicino a 
Kingfton in Surry. 

A l & foPrii ¿el ponte di Londra T acqua 
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feorre quattr' ore , e rifluifee o t t o ; e f o t t o 
i l ponte feorre cinqu' ore, e rifluifee , o r i -
corre fette . Vedi M A R E A . 

F L U T A * o F L U i T ) e u n a fpeziedina-
viglio lungo, con cofte piatte ; rotondo di 
dietro, e gonfio nel mezzo; che ferve prin
cipalmente per portar provifioni nelle flot-
te , o fquadre di vaí'celli; benché fi u f i anco 
nel trafporto di mercanzie. 

* L a parola Flute , in fignificat» di navi-
glio, e derivata fecondo Bore l , daW an~ 
tico flotte, una piccola barca . Nel pro~ 
ceffo verbale dei miracoli di S. Cattertna 
Svezzefe , nelXII.fecolo, leggiamo , U -
nus equum fuum una cum mercibus ma-
gni ponderis introduxit fuper inflrumen-
tum de lignis fabricatum , vulgariter di-
£lum F lu ta , Sopra i l qual tuogo offerva-
no i Bcllandifii , che in alcuni efempla-
ri leggefi flotta , un ifirumento chiamat» 
da1 Latini rattis; e che la parola Flutta 9 
o flotta, e derivata da flotten, o vlot-
ten , fluttuare. 

F L U T T U A N T I cffetti , o beni . Vedi 
F L O T S O N . 

F O C I L E , nell' Anatomía , un nome che 
gli Arabi diedero a due oíTa del braccio , 
che fi fíendono dal gomito al polfo , Vedi 
B R A C C I O . 

I I piü groffo, che é quello che noi chla
mia m o i l Cubitus e V Ulna) eglino lochia-
mano Foci le majuf. 

I l minore, che noi chiamiamo radius e' 
lo chía man Foci le minus . Vedi C U B I T U S , 
e R A D I U S . 

I I firnile oflervafi in riguardo alie oíTa 
della gamba . I I piü groííb , da' Latini chia
mato Tibia , dagli Scrittori Arabi é chia
mato i l gran focile, ed i l minore , o la j í -
bula, i l Focilc minore. Vedi T I B I A , e F Í 
B U L A . 

F O C U S , Foco ; nella Geometria &c . Ve
di F u o c o . 

F O D E R A . Vedi P E L L E . 
F O D I N A , nome che alcuni Autori dan-

no al labirinto nell'oíío deli'orecchia Z Ve
di L A B I R I N T O . 

FOGLIA , una parte delle piante, ordi
nariamente fottile e piatta, che erefee nel
la primavera, e cafca giü dalla planta nell' 
autunno. Vedi P I A N T A , 

V i fono alcune piante fenza foglie , co
iné 
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me i t a n u f i e i funghi. Vedi T A R T U F O > 
€ F U N G O . 

Quanto alia ftruttura delle foglte y ofler-
va i l Dr» Grew , che le loro fibre non 
fíanito mai ful picciol gambo , o ftelo in 
linee eguali , ma íempre in pofitura ango-
lare o circolare , e le loro fibre vafcuiari , 
o le loro fila fono 3 , 5 , o 7. La ragione 
della qual poíizione é perché crefcano piu 
crette , e perché la foglia abbia maggior 
forza • 

U n ' altra cofa offervabrle nelle fibre defle 
foglie íi é la loro pofizione ordinata ; si 
che in alcune v i s' inchiuda un' ottava pane 
di un circolo, come nelle malve; in altre 
una décima , ma nelle piu una duodécima 
parte. 

I I medefimo Auíore oíTerva fei diverfe 
parti deiünate dalla natura r o indirkzate al
ia con fervazione ¿elle gemme ; cioé le fo
glie, ie íoprafoglie, gl ' iníerfoli i , i gambi o 
picciuoli delle foglie , i veli ? o c a p u c c i e 
mantelletti che le coprono. 

La pelle o túnica delle foglie , non é fe 
non quella de'rami eftefa, come Toro , col 
batterlo, é ridotto in foglie . — Nella gem
ina , le foglk fono piegate , talor in due, e 
talor in diverfe pilche o faldelle , quafi alia 
maniera di un ventaglio r Se le foglie fono 
Si groffe , che non fi poíTano afFaldellare o 
plegare cómodamente in due , o fehierar-
ü 1' une di rincontro a l f altre ; o fe fono m 
troppo piccolo numero, e le loro fibre trop-
po diliciue , in vece di eífere plicate r fono 
rotolate o aggomitolate , e formano od un 
rotólo fchietto , come le foglie- del taflobar-
i)a(í|> montano , che fono groffe j o due ro-
íol iU che principiano a ciafcuna eftremita 
¿dl í t foglia, e s'incontrano nel mezzo . •— 
V i fono in oltre alcune piante , le cui fo
glie formano tre invogl i , o rotuli come la 
felcej diverfe foglie fono coperte-con pelo 
di varié figure, quelle dello fpigo e dell'uli-' 
^o , hanna pelo íbmigliante a ík l le . Vedi 
L A N U G I N E . 

I Botaniqi confiderano le foglie delle pian
te in riguardo alia loro ftruttura , fuperfizie , 
eoniiftcnza , o r l i , fituazione e mole. I n r i 
guardo allíi firuttura le foglie fono o fempli-
« , come quelle del m e l ó , del pero, & c . o 
doppie, come quelle deli'angelica, del prez-
semolo &c. 

l a riguardo alia loro fuperficie j le jfo-
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gtie fono o f i a m , come la nummuíaria f: 
aíarum , origano , androfcemum , brionia 
canadenfis &c. o eave , come quelle della 
cipolla e dell'asphodello ; o m fafcetti , e 
ciocche , come diverfe fpezie di Kali , e 
di porri . -— I n riguardo alia loro confi-
lUnza , le foglie fono o fottili e fine , co
me quelle dell'erba di San Giovanni , e 
della gramigna; o groffe •> come quelle del
la portulacca ; o carnofe , come quelle di 
diverfe fpezie di porr i ; o /^wo/e come quel
le del verbafco . I n riguardo ai lor o r l i , le 
foglie fono o tagliate leggiermente e poco^ 
come alcune fpezie di geum , e cannabis 
lútea y o con taglt prcfondi, come i l trifo-
glio ¿ c . Vedi D E N T A T O . •— I n riguardo 
alia loro fituazione , le foglie fono o alter* 
nate , cioé fchierate alternativamente , co
me la philyca ; o oppoftamente T une all ' 
altre r come nella phillyrea , e in alcune 
fpezie della ruba . >— I n riguardo alia loro 
mole, e groííezza, le foglie fono o groffe e 
grandi, come quelle della coliocafia ? edelb 
fphondylium; modérate come quelle della bi-
ftorta , del fico ; picciole , come quelle del 
m e l ó , del pero, del perfieo; o picciolijfime.y 
come quelle delTerba di S. Giovanni . 

F O G L I E Annuali , Criftate , Di í f imi lan ^ 
Prommbenti ., Semindi , Vernali * Vedi A N -
N U A L I , G Ú S T A T E &c . 

F O G L I A , s'applica ancora alie piü fiiíe e 
piíi belie parti dei fiori. Vedi F I O R E . 

K vero che tutt i i fiori non hanno foglie 5, 
ed é alie volte difficile determinare qual co
fa s1 abbia da chiamar k foglie , equale i l cá
lice nel medefimo fiore. Vedi C Á L I C E . 

Per non confondere le foglie del fiore con 
quelle del riraaneníe della planta ; le prime 
fono chiamate da'Botanici pétala , le altre 
fol ia. Vedi P É T A L A . 

F O G L I E , nell' Architettura, fono un or
namento del Capitello Corint io , da cui fo
no líate pórtate nei Ccmpofito ; e confifio-
no nella rapprefentazione di una doppia fila 
o ferie di foglie , che coprono i l vafe , i l 
tympanum, od i l eolio della colonna . Ve
di C A P I T E L L O 

Quelle Foglie fono ordinariamente forma-
te adimitazione di quelle dell'acanthus ; ta
lor di quelle d' ol iva, e talor di lauro .. Ve
di A C A N T H U S . 

Le Foglie fono divife ; ciafcuna facendo 
tre ordini di minori ? e fono piegate in c i -
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(P&t, un t e ñ o ddia loro aitezza . V e d i T ^ , 

Atch'it fi3 lit* ce* 
F O G L I I d'argento * Vedi l'artieoio AR-

^ F O G L I A de i # ^ ÍP™ » % fPeccbi » 
é una comporixione particolarediakunema-
í m e minerali che fi diñende, e che sa í tac-
ca faldamente al di dietro d una ípera di ve-
tro , che quindi nflette 1 immagme , \ edi 
SPECCHIO. , s c J» 

La Foglia cotnunemente é fatta d argen-
eo v i v o , mlfto con alcuni altri ingredicnti. 
Vedi M E R C U R I O . . •. 

Quanto al método di dar /¿z foglta . Vedi 
S P E C C H t O o 

Neile TranC FilofoE. N0. 245. abbiamo 
yn método di dar la foglia a' vetri da fpec-
chio globofi, comunicato dal C av. R. South-
we iL La mifturaé di argento vivo e mar-
chefita d3 argento; di ciaícuno tre oncie j e 
í l agno , e piombo^ di ciaícuno rnezz'encía i 
iopra i duc ul t imi gktate la marchefita ; in 
appreíío l'argmto-vivo.j fi mefcolano benbe-
ne infierne íbpra del fuoco; ma fe ne deb-
bono levar via , e lafciarfi un po' raffreddare, 
avanti che v i fi mefehi V argento v i v o . 

Quando íi adopera , i l vetro debb'eflere 
fcaldato, e aíFatto afciutto ; ma fi pub an
che cib fare, quand'é freddo, benchéfiami-
gliore la prima maniera. 

F O G L I A M E , é un mazzetto , o fafcio di 
fiori, di foglie, di rami , &c . Vedi GHIR-
LANDA 5 FESTONE, &C. 

FOGLIAME , particolarmente fi prende per 
rapprefentazioni di tai fiori 5 foglie , r ami , 
feorze , &c . fia naturali , o artiíiziali, che 
fi ufano per arricchire ed ornare i capitelli , i 
fregi, &c . Vedi T a v . ^írctó. fíg. ^oJi t . aa , 
Vedi anco CAPITELLO , FREGIO , &c . 

FoGMAME, o Fogliatura, nelía Botáni
ca , corrifponde alia parola foliation ufata 
dal Dotior Grew , per efprimere 1' aduna-
mento delle foglie , o pétala di un fiore. Ve
di PÉTALA , 

I l Fogliame é la piíl cofpicua parte de' fio
r i , o quella collexione di fugaci e colorite 
foglie , che coftituifee i l giro , o corpo del 
fiore, Vedi FIORE . 

Egli é di grand'ufo nella generazione e 
prefervazione del frutto novello, o del fe
mé j come quello in cui filtrafi un fottil fu
g o , per nutriré eífo femé nell 'útero o piftil-
io,, V"edi GENERAZIONE delle piante. 
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l a akune fpesie , come meliach^ Ce-

rale , & c . ferve parimen-ti perdifendereüte-
nero e giovane fmtto dalla violenza del ven
to , del tempo & c . imperocché eflendo que-
fti frutti di un corpo aft'ai íenei-o e pulpofo, 
e venendo fuori neif ancor freddo comin-
ciamtnto delia primavera, farebbono fpeflo 
ofteíi dalle qualitadi efeeme del tempo e 
deli' aria, fe oon foííero cosí guardati, e co
pe rt i dentro i lor fiori, 

Avant i che i l fiore sbocci , i l fogliame é 
curiofamente , ed artifiziofamente ripiega-
t o ncl cálice , o pedanthium , Vedi CÁ
L I C E . 

I I Dottor Grew enumera diverfe varietk 
di quefte pieghe ; cioé lo flrato ehiufo, co
me neile rofe ; lo jlrato concavo , come nella 
blattaria f.orc albo; iaplegatura fcmplice, co
me neile g érame de' ceci; lupiegatura e lo J l ra 
to , come ne' fiorranci; i l molo &c . 

F O G L I E T T I , termine che coincide con 
quel che oggidi chiamaíl anco Gazette , gior-
nali , ed alíra forte di novelle pubbíiche , 
letterarie, politiche, &c . Vedi GAZETTA , 
G i ORNA LE , &c« 

I n quefto fenfo diciamo, leggere i Fogliet-
t i : i Fo^/em abbondano di Falfita: la mol-
titudine de' Foglietti c diventata un aggra-
v i o , od una giunta ne'ridotti d iCaí fé , ma 
un avantaggio airentrata. — Abbiamo de' 
Foglietti diarj , de1 Foglietti di fettimana & c . 
Foglietti occafionali, della maítina , delia fera p 
pol i t ic i , letterarj, di divertimento &c . 

F O G L I O , o piuttofto folium , ne' l ibr i di 
cont i , &c . fignifica Carte * Vedi STAMPARE . 

Cosí Foglio , o folio 7 , feritto compendio-
famente Vo. j , dinota la pagina fettima. 

Folio Retío , o F0. R0. efprime la prima 
pagina o la prima facciata di un foglio. 

Folio Verfo , o F0. Vo» la feconda, o la 
parte che fi volía del Foglio. 

FOGLIO , o FOLIO , tra i Libra] . U n L i 
bro in Foglio, od un in Foglio, é quel libro 
in cui i l foglio é folamente piegato in due 9 
e due facciate o lati facendo mezzo foglio di 
ftampa. 

A l di fotto del in Foglio fono i l Quartof 
1' Ottavo, i l Duodécimo , i l Sedici , i l fóntí" 
quattro, &c . Vedi LIBRO . 

FOGNA , neile abitazidni, o edifizj, fo
no condotti, fmaltitoj, ocavita fotterranee, 
p e r r e í i t o edepofizione delle fozzure ed im-^ 
mondezzc della cafa. Vedi CLOACA • 

I I 



144- F O L 
I I Cav, Arrigo Wotton avvífa , che P ar

te deve imitar la natura in quefte parti igno-
bili d'una fabbrica , e dee appartarle dalla vida 
( quando vi manchi acqua corrente ) nella pih 
rimota , piii baffa , e piu groffa parte del 
íondamento , con ufcite fecrete per l i m u r i , 
all ' aria aperta , a modo di cannoni, che gli 
architetti Italiani affai commendano , per 
ifcarico de' vapori nocivi 5 abbenché altrove 
poco fi pratichino. 

F O L I A , nelia Botánica. Vedi F O G L I A , 
e P É T A L A . 

F O L I A C E U M expanfnm , nell' Anato
mía , é quelT eílremita della tuba Fallopia-
na, attacco all 'ovaia; e che é efpanía, co
me la bocea d' una trombetta , e cerchiata 
di una fpezie di frangie. Vedi F A L L O P I A -
NE Tube. 

F O L I U M Caryophyllatum , o foglia di ghe-
rofani. Vedi G H E R O F A N I . 

F O L I U M Indicum , chiamato anco T/J¿ZW^-
lapathra , e Malabathrum ; una foglia por-
tata dall' Indie , che crefee principalmente 
vicino a Cambaya , prodotta da un albero 
non diffimile dal Limone , che fi adopera 
nella Teriaca Véne ta . Vedi T E R I A C A . 

F O L K - L A N D , nelle noftre antiche Con-
fuetudini Saffone , dinoíava le terre dette 
copyhold. Vedi C O P Y H O L D . 

I n oppofízione a quefte eran T altre chia-
mate Bocklands e Free-hld . Vedi F R E E -
H O L D . 

Fundas fine feripto poffejfus ( dice Somne-
ro ) cenfum penfitans annuum, & ojpciorum 
jhrvhuti obnoxias: Terra popularis . 

F O L K M O T E , appreíío i noftri antenati 
Safloni, fignificava un popolare o pubblico 
adunamento del popólo di un luogo , di un 
diftretto &c. e. gr. di tutt i i poíTefíori od af-
íittajuoli, nella Corte del Barone ; ovvero 
di tutt i gli uomini liberi d' una Contea, o 
provincia; o di tutti i Baroni, & c . di un 
Regno . Vedi M O T E . 

La parola , dice Stow, é ancora in ufo 
appreíío i Londinefi, efignifica, cclebrem ex 
cmni civhate coyiventum un' aífemblea di tut
t i i cittadini. Manwood dice, ch' ella é la 
corte tenuta in Londra dove tutta la gen
te e tucto i l popólo della Citta portava que-
rele contro i l tattivo rcggimentó del Ma
y o r , e degli Aldermen. 

Somnero, nel fuo Dizionario SaíTonico > 
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vuole che Folcmote fignifichi una genérale 
aífemblea del popólo, per giurarvi fedeltaai 
Re , e confiderare ed ordinare gli affari del 
Comune * . Donde alcuni raccolgono e pren-
dono i l principio e V origine de' Parlamenti. 
Vedi P A R L A M E N T O . 

* Omnes proceres regni & milites & l i -
beri homines univerfi totius Regni Bri-
tanniíE faceré debeht in pleno Folcmo
te fidelitatem domino regi coraraEpi-
feopis regni. I n leg. Edw. Confejf. cap. 
53. Etampliusnonfitinhuftinga, mis-
kenninga , *. e. fpeaking amijs ( pat-* 
lar fuor di propofito ) ñeque in Fo l -
kesmote , ñeque in aliis placitis infra 
civitatem . Chana H . I . pro London . 
Du Cange. 

Quando una tale aífemblea fi fa in una 
piccola citta , ella ñ pub chiamare Burgh-
mote j quando nella Provincia , Shiremo-
te * . 

* Cura aliquid vero inopinatum & ma
lura contra regnum vel contra coronara 
regis emerferit fíatim debent pulfatis 
campanis, quod Anglíce vocatur Mot* 
bel , convocare omnes & univeríos , 
quod Anglici vocant Folkmote, & c . Leg, 
Alfred. 

F O L L A R E , Parte, o 1'atto di purgare, 
lavare, nettare e calcare panni, drappi, e 
calzette , per renderli piü for t i , piu uniti , 
e piíi faldi: chiamata anco Mulinare-. Vedi 
M O L I N O . 

Plinio, lib. 7. cap. 56. ferive, che un cer-
to Nic ia , figliuolo d'Hermia , fu i l primo 
inventore dell'arte di Follare: ed appar da 
una inferizione, citata dal Sig. G. Wheeler, 
ne' iuoi Viaggi per la Grecia , che quefto me-
defimo Nicia fu Governatore nella Grecia 
al tempo de' Romam . 

I I Follare de' panni , e d' altri drappi , fi 
fa o con una fpezie di mulino acqua , per-
cib detto Mul'mo per purgar panni &c. 

Quefti m u l i n i , eccetto che in quel che r i -
guarda le macine, e la tramoggia , fono I ' 
iíleífa cofa che i mulini da grano. E ve ne 
fono anche alcuni, che fervono indiíferente-
mente per 1' uno e per T altro ufo; i l for-
mento macinandofi , ed i pannilani follandofi 
col moto delf iñeífa ruota . 

Onde in alcuni luoghi , particolarmente 
in Francia , i folloni, o follatori, fono chia-
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snatí Mugna) ; come quclli che raacinano 
fórmenlo, e mulinano o foilano ad un trat-
to i panni lani . 

Le partí principah del mulino f o l í a m e , 
fono la ruota coila ruaianterna o carnuola; 
che da moto al í kmere , o fufo , ! cu. den-
t i lo eomunicano ai peítelli , che a quefto 
modo vengono aizaíi , e cafcano alternati
vamente, íecondo che i íuoi denti afferra-
v o o lafeiano una ipczie di íahícendi nel 
m ¿ L o di ciafcun peíleilo . I peüelli ed i 
gruogoli fono di legno ; ciafcun truogolo a-
v en done aimen due , talor tre peíieiii a di-
frezionc del follóne, o ffcon.do la forza del 
filo deü'acqua . 

la queüi truogoli fono poftí i pannüani , 
í drappi &c . che fi han no a Follare : quin-
d i , iafeiando che la corrente del!'acqua ca
da su la ruota, i pcftelli íucccffivamente vi 
eadono fopra, e col loro pefo e veiocitk bat-
tono e premono , o foilano i drappi molto 
fortcmente, si che con ta! mezzo s' addcn-
fano , e ñ Foilano. Nel corfo dell' operazio-
ne, fi fa ufo taiora deil' orina, taior della 
ierra delta del follonc, e talor di fapone . 

Per preparare i drappi a ricevere le prime 
Impteííioni del peftello , d' ordinario fono 
poíii nell 'orina; poi nella térra del follone. 
Ji fapone folo farebbe molto bene; ma que
do é di fpefa; sbbenché la térra del follone 
(cosí detra ) nella noíira maniera di purga
re i panni lani , gli fia appena inferiore ; ma 
ella ÍJ debbs ben nettare da íuíte lepietre, 
c ghiauoli che potrebbono far de5 buchi 
r.el drappo, 

Quanro a l i ' o r ina , e l i 'é certamente pre-
giudiziale , e dee difapprovarfi afFatto ; non 
tanjo per i l fuo cattivo odore, quanto per 
la fuá acredme , e falfuggine j che potria ren» 
dere j drappi fecchi e dun . 

I I vero método di Follare coi fapone , 
porgcíi da Monf. Colinct , in una Mein, 
autentica fopra queüo foggetío , foftenuta da 
eípenmeníi fatti per ordme del Marchefc di 
Louvois, allura fopraintendente del l 'ar t i , e 
raanifatture dj Francia . Noi verrem qui fog« 
giugnendune k circoflanze piü cffenziali, 

Método cit F O L L A R E t panni, e i drappi di 
l ana , con fapone. — U n panno colorato, di 
circa 90 braccia Fiorentine, fi dee alia ma
niera fohta parre nel truogolo del mulino di 
follone 5.fenza averio priraa ammollato neil' 
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acqua, come d'ordinario fi pratica in mol» 
t i luoghi. 

Ver Follare quefto truogolo, o quefta m i -
fura di pannoiano , 15 libbre di fapone fi 
richieggono ; una meta s' ha a disfare in 
due fecchie di acqua di fiume o di fontana , 
calda per quanro pub la mano fopportare. 
Quefta faponata deefi verfare a poco a po« 
co fopra i l panno , a proporzione ch' egií 
fi mette nel truogolo; e si egü dee follarfi 
per almeno due ore; dopodiche fe ne trac 
fuor i , e fi diftende, o t i ra . 

Fatto quefto , i l panno immediate fi 
rimette nel medeíimo truogolo , fenza ai-
tro nuovo fapone ; e vi fi folla altre due 
ore. Quindi , levatolo fuori di la , fi ftor-
ce ben bene , per ípremerne rutto il fox-
zume e tutto i l grafio. 

Dopo ch' egli é Follato la feconda vo!-
ta, i l riman en te del fapone , cioé i ' akra 
meta fi feioglie, come i l primo, e fi gitta 
cosí difciolto di nuovo fopra il panno ira 
quanro differenti volte ; avvertcndo di tor 
fuori i l panno ogni due ore', per diften-
derlo , e disfare le pieghe o rughe che ha 
acquiftate nel truogolo . — Quando un fi 
accorge, ch'egli é fufficientemente follato 9 
e recato alia qualita e den fita richiefta , ( | 
monda o purga nell' acqua calda , lafeian-
dolo nel truogolo finché fia ben netto. 

Quanto ai panni lani bianchi, perb che 
quelh fi foilano piü fácilmente, ed in mc-
no di tempo , che i colorad , una terza 
parte del fapone fi dee rifparmiare. 

Quanto al F O L L A R de lie calze, delle ber-
ff?^ &c. la bifogna fi eompie un po'diver" 
lamente; cioé o co' piedi , o collc maní t 
fopra una fpezie di raftrcllo , o raacchína 
di legno, ármala di denti della fieíTa mate
ria , o d'altra forte di denti. 

GT ingrtdicnti , che qui fi adoprano, fo
no 1' orina , i l fapone verde , il fapone 
blanco, e la térra del follone. Ma i 'orina 
fi reputa anche qui pregiudiziale. 

Oílervate , che le calzette teífute , ¿ce» 
fi devono Fallare con fapone folo: imperoc-
ché per quelie che fono alf agucchia , fi 
pub col (apone adoprare anche la térra . 

Per verita, v' é !' ufo frequente di F o l 
lare quefte forte di lavori col mulino , al
ia maniera dei pannilani , &c . Ma ell' é 
m& «lanUra groííolana e violenta , e che 
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pub recar danno e dtterioramento al!'ope
ra , fe ella non é molto forte. Vedi C A L -
Z E T T E . 

F O L L E , fecondo \X Sig. Locke , é uno 
che inferiíce conclufioni falfe da retti o veri 
principj ; con che egli é diftinto da un 
pazzo o furiofo. Vedi M A N Í A , R A C I O N E , 
V O LO NT A* , & C . 

I I Dottor Wii l is riferifee , che avendo 
fatta la notomia di un uomo Folie , le 
principali differenze tróvate , tra lui ed al-
tr i uomini di fenno ch' egli avea tagiiaíi , 
«rano , che i ! cervello era piü picciolo ; 
e che i l plcxus cervicalis, formato del ñer
vo intcrcoíiale , per cui fi fa la corrifpon-
denza tra ii cervello ed i l cuore , era mi
nore , e rnandava piíi pochi rami al cuo
re , &c. JSletvor. Defcript. & Uf. c. 26. Ve
di CONSENSO delle par t í , 

F O L L I A , fecondo il Locke , confiíle nel 
cavare falfe conclufioni da giuíli principj ; 
con che ell 'é diítinta dalia pazzla , o fu
ria , che cava giufte conclufioni da prin
cipj falfi. Vedi M A N Í A . 

F O L L I C U L U S , tra i Giardinieri , il 
vafe , i l ncettacolo del femé , una fpezie 
di tunichetta , di coperta , o involucro , 
in cui fono chiuíi alcuni fe mi , o frutti . 
Vedi F R U T T O , e S E M E . 

F O L L I C U L U S Fellis , Vedi VESÍCULA 
Fe l l i s . 

FOLLONE * , un operaio ímpiegato 
nelle manifatturc , o fabbriche di panni 
l a n i , &c . per follare, macinare, o purga
re panni, ratine , fargie , ed aitri drappi 
di lana , col raexzo di un mulino , per 
renderli piíj denfi, piu folti , cumpatti , e 
durevoli. Vedi F O L L A R E . 

* L a parola e formata dal Latino fullo , 
che jtgnifica la Jiejja cofa . 

I Folloni , appreíio i Romani , lavava-
no , purgavano , cd accomodavano i pan
ni ; cd i l loro ufizio era Ü i mato di tale 
imponanza , che vi eran delle leggt for-
mali , loro preferirte per la maniera di 
adcmpierlo. Ta i é la legge Metalla de F u l -
lonibut . Vedi anco Plmio, !. V I L c. 5Ó. 
Ulpiati, !eg. 12. ff. de F u n i s ^ lib.13. §. 6 . Lo-
eati, I.42. § . 6 . ff. &c. 

Terra del F O L L O N E , una térra graífa , 
foffile, che abbouda di n i t ro ; di grand'ufo 
nella fabbrica di panni lani. Vedi T E R R A . 
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Ella ferve a purgare panni , drappi 8cc. 

cd imbevere tutío i l fudiciume , e Polio 
che neceíTariaraente fi adopra nel preparare 
&c. la lana . Vedi L A N A , C A R D A R E , 
T E S S E R E , PANNO & C . 

La tena del Follone fi cava in gran co
pia da cerré buche o cave vicino a Brick-
hi l l nella Provincia di Scafford ; come an
co a Ryegate in Surry ; vicino a Maid-
fione nel Kent ; vicino a Nutley e a Pet-
worth , in Suííex ; e vicino a Wooburn 
nelia Provincia di Ekdford. 

Ella é aífoiutamente neceííaria per ben 
conciare i panni ; e perb 1 foraftieri, che 
ponno procacciar di afportare lana di na-
fcoílo dal Rcgno, non poffono arrivare alia 
perfezione de' panni d' Inghilterra &c. fen-
za la térra del Follone. 

Per quefta ragione, quefla térra é fatta 
un capo di contrabando ; e l'cfporíarla é 
eguaímente crsminale, che i' eíportar la la
na. Vedi C O N T R A B A N D O . 

Fuori del Regno , d'ordinario fi adopra 
T orina , in vece della térra del Follone . 
Queíla térra abbonda molto di fale vegeta
tivo , che promove i l crefeirmnto delle pian
te : e percib é computata dal Cav. H . Plat, 
e da altri per un gran roighorante de'terre-: 
n i . Difcioita nell'aceto , difptrde o fa fva-
nire i ciccioni, e gli enfiatelli della faccia, 
reprime le infiammazioni , e guarifee le 
feottature. 

Erba del F O L L O N E . Vedi C A R D U U S . 
FOM A H A N T , o F O M A L H A U T , nell' 

Attronomia, una Stelia della prima magni-
tudine , nell'acqua deiia coítellazione Aqua-
r io . — La fuá longitudine , fecondo Eve-
l i o , per l'anno 1700, é 29o, 37' , 48*, e 
la iatitudine verfo mezzodi 20o, 59', 4 6 ' . 
Come (lia nel Catalogo Flamüediano , ve
di neirarticolo A Q U A Í Í I O . 

F O M E N T A Z I O N E , una medicina li
quida , appücata topra una parte inferma, 
per rüolvere riifcutere , ammoliite , alle-
viare , t rtificare , o coÜringcre la parte 
medefima. 

L-; F vmentazioni fono o Jemplici, o corn-
pojie. 

irOMENTAZiONi femplicí fono quclíe fat-
te con acqua tepida , con latte , con ol io , 
oxycrato , od altro fimsle liquore , tepidi. 

Le F O M E N T A Z I O N I coenpofie , fono de-
eo-
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cozionl di n d i c i , di íbglic , di ñor I , di fe-
mi ; fatte nell 'acqüa comune , o m altro 
opportuno üquore ; acui s aggmngono alie 
volte dei fa!i, deli'axung.e, degh olj &c. 

Per applicarle, fi ammolla un pannolmo 
caldo, od una fianel a > nel hquore , e fi 
slar^a o fi adatta Tulla parte affctta . 

V i foio puré dclle Jtomentaztont tatte di 
u n ' a l t r a ' g u i í a , cioc con bollire certe dro-
ehe in facchi dj tela , e quuidi apphcarh 
alia parte . Vedi S A C C U L U S . 

V i é parimenti una forta di Fomentazio-
ni fecche, c confifte in alcuni facchetti pie-
ni di medicine , ma non bol lite ; t fola-
mente alie volte fpruzzate di un poco di 
vino bianco, o d' acquavite . 

Le Fomentazioni fono anche chiamate 
Bagni local í , o bagnature parziali ; perché 
eífendo applicate ad un'egra parte , fanao 
a un di preffo ií medefímo cffetto di un ba-
gno o mezzo bagno in tutío i l corpo. Ve
di BAGKO . 

F O N D A M EN T A LE , qucllo che ferve 
come di bafe, di foíkgno , e di forreggi-
mento a quaiche cofa . Vedi FONDA M E N 
T Ó . 

II Credo degíi Appofloli contiene i punti 
Fondamentali dclla Religione. La iegge Sá
lica é la iegge Fondamenzale della política 
di Francia. Vedi SÁLICA . 

Fo ND A M E N T A L E nella Mufica , dinota la 
nota principáis di una canzone , o compo-
fizione , alia quale tuíte le altre fono in 
quaiche mi fura adattate , c che le domina 
tut te; chiamata anche la chiavs della com-
pofizione. Vedi C H Í A V E . 

F O N O A M E N T O , quella parte di un 
edifizio , la quale é fotto i l piano o terre
no: o quella maífa di pietre, &c. che fo-
fíiene un edifizio; o fopra cui le muragüe 
della fabbrica ch' é di fopra fono elévate ; 
ovvero egli é la calla , od i l le t to , che é 
fcavato fotto del livello o piano del terre
no , per ergervi fopra un quaiche edifizio. 
Vedi F A B B R I C A . 

II Fandamento o comprende tutta 1' área 
e rd iení ione dell'edifizio, come quando v i 
fon delle volte, delle camine e fimili : od 
é tirata e ripartito in porzioni, tagl i , o fc-
z ioni , come quando folamente v i fi hanno 
da alzar muraglie. 

l \ Fondamento é propriamente quel tanto 
¿el Uvoro muiario, che giugne ün alia fu-
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perñzie del terreno; e deve ferapre propor-
zionarfi a! pefo od alia mole dell' edifizio 
ch'ei dee portare. 

Talvolta egli é mafficcio , e continuato 
fotto tutto 1' edifizio ; come negli archi e 
ncgli acquedotti antichi , ed in alcuni anfi-
t eam: piu comunemente egli é folo in ifpa-
z j , od intervalli; o "per ifchiíare la fpefa, 
o perché le vacuitadi fono a troppo granc'e 
diltanza; nel qual ultimo cafo íi adoprano 
piheri o pile ifolatc , légate infierne con 
archi. 

Per gittar un Jaldo Fondamento r . h no-
fíra abitazione , dice i l Cav. Arrigo Wot -
ton , dobbiam prima efaminare i l letto , o 
fondo del terreno , fopra cui fi fabbrica; ed 
appreífo, i l cielo di fotto, i l fottofuolo, o 
fubjhu'ñ io , come ufavano di chiamarlo gli 
antichi. Quanto al primo, abbiamo i l pre-
cetto genérale in Vitruvio , Subjiruütoncs 
( i Fondamenti ) fcd'tantur , f i queant ínve-
nirt ad ¡olidum & in [olido : con che egli 
raccomanda non folo una diligente, raa an
co gelofa difamina di quel che puo portare 
Íl fuolo o terreno; avvertendoci di non fer-
marfi fopra una foiidita apparente, quando 
pur tutta la térra , dentro cui abbiamo fca
vato, non fia ñata parimenti folida. 

M a quanto profondo fi debba andaré ira 
quefta ricerca , egli non ha -determinato irt 
alcun luogo , come cib forfe dipendendo 
piu dalla diícrczione che dalle regolarita t 
íecondo i l pefo delT opera : tuttavolta Palla-
dio s 'é arrifehiato di ridurlo a regola ; af-
fegnando per la cavazione , una fe fia parte 
deü' altezza di tutta la fabbrica , quand» 
non vi fieno camine fotto i l terreno , nel 
qual cafo ha voluto che foífe un poco pií» 
buíTo . Sir. H . Wotton's E k m , of Archite-
tiure. 

1 Fondamenti degli edifizj fono o natura-
li o art i j iz ial i . — N a t u r a l i , quando fi fab
brica fopra una rupe o íaffo, o fopra terre
no folido, nel qual cafo non abbiam bifo-
gno di cercare pm oltre maggior fodezza e 
íorza . — A n i f i z i a l i , dove i l terreno é fab-
bionofo, o limofo e di maraí ío, od é ña to 
últimamente cavato. 

Nel primo cafo, i'archltetto dee aggiu-
ñare la profondita del Fmdamento all* al
tezza, pefo, &c. dell' edifizio : una terza 
parte di tutta 1'altezza confiderafi per una 
raí fura di meizo: e quanto alia groífezza, 

T x iS-
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i l doppio di quella delia iarghezza del muro , 
é una buona regola . 

Dove de! Fondamento naturale non fi pub 
fidarfi , o fi fortifica i l terreno con palifi-
carlo, cioé cacciarvi entro de'pali bcn tolti 
(Vedi P A L I F I C A Z I O N E : ) ovvero fi mtttono 
groffi tavoloni nel fondo o nelie foífe íatte 
per i l Fondamento. 

In alcuni luoghi fi fondano i raoli de' 
ponti , e di altri edifízj vicino all' acqua , 
fopra facchi di lana, diípofti e collocati co
me materazzi ; che quando fono ben pre-
m u t i , fucidi c u n t i , non cedono, né fi mar-
cifcono nell' acqua . 

F O N D A T O R E , colui che fa una fonda-
í i o n e , o che fonda e dota una Chiefa , una 
fcuola , una cafa relig'ofa , od altra opera di 
carita, e di picta . Vedi F O N D A Z I O N E . 

I Fondatori delle Chieíe fi poífono rite-
nere i l jus di patronato, o di preíentazione 
albenefizio. Vedi PATRÓN A T O . 

F O N D A Z I O N E , dinota lo ñabiÜmento , 
o I ' edificazione d' una ci t ta , i l principio di 
un Impero, &c. 

I Roma ni contavano i loro anni dalla 
Fondazione di Roma ab Urbe condita ; che 
quaiche volta s efprimc ab U . C . I Crono-
logi metíono 779 anni dali' ufeita fuor deli' 
Bgitío degli Ebrei , alia Fondazione di Ro
ma . Vedi EPO-CA . 

F O N D A Z I O N E dinota altresi una donazio-
ne, od un legato, fia in dinaro, o terre, 
per lo mantenimento e foftegno di quaiche 
comunita, ofpiíale, fcuola, kttura , od al
tra opera di pieta. VcdiScuOLA, O S P Í T A -
I E , C O L L E G I O , & C . 

Ncli'ordine degli Agofiiniani , vi é una 
Fondazione, per maritare delle povere don-
zelle; «d un1 altra per fomminidrare de' cin-
t i ai pe veri che han no rotture od htrnie. 

F O N D E R I A , f arte di fondere o lique
faré ogni forte di mctalli , particolarmente 
i l rame, il ferro, i l bronzo &c. Vedi M E -
T A L L O , F U S I O N E , & C . 

La parola fi ufa anche per dinotare i ! luo-
go, o 1' cfficina corredata , di fornelli , di 
fucine, o fornaci , per un tal uopo. Vedi 
F O R N A C E , 

FQM>ERI'A di ope'fe , o lazvri piccioli, o fia 
l a maniera di gettare mlla rena. — L a rena 
ufata da' Fonditcri , nel gettare rarae, oíto-
ne &c. é gialliccia, molle , e uníuoía; ma 
¿opo th ' é üata adoperata i divenía aífaíto 
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ñera ; a cagione delia polvere di csrbons 
adoprata nelie forme , one'gc-t t i . Ogni vol
ta ebe han dafervirfi di quefta rena, ofab-
bia , i 'agitano, e la flrafcicano diverfe vol-
te fopra una tavola che ha circa un piede'di 
quadro, polla fopra una fpezie di caffetta o 
incavo , in cui eífa polvere o fabbia cader 
pub giü dalla tavola . Quefio ftrafeicare o 
preraere fi fa con un cilindro , circa due 
piedi Jungo, e "due poilici in diámetro ; e 
con una fpezie di coltello, fatto delia lama 
d'una fpacia : con quefti due iílrumenti al
ternamente fi rotok , e fi taglia la rena , 
ed alia fine fi rovefeia giu neiia doccia, o 
caffa che ña di fo t ío . 

Quindi prendendo un affe o tavola di le-
gno, di larghezza e lunghezza proporziona-
l i alia quantith, delle cofe da gittarfi : attor-
no di quefla fi pone un telaio, od orlo, e 
si faíTi una fpezie di forma. Queífa forma, 
la riempiono di fabbia gia preparara, ed un 
poco inumidita. Lo che fatto , piglianfi al
cuni modelli di metailo, o di legno , che 
fono come ftampi delle cofe che fi hanno da 
gittare ; queíls fi applicano , e fi calcanogiíi 
neba fabbia ; cosí che refii la loro forma in-
taccata e fcavata. Lungo ii mezzo delta for
ma accomodafi un mezzo piccolo cilindro di 
ottone o di bronzo, che dee fervire per ca-
nale ove feorre i ! metailo; i l quale é cosi 
difpoüo che tocca 1'orlo da un lato, egiu-
gne folamente ali' ultimo modello o fiampo 
dalPaltro . Da queílo prendono o fi diQri-
buifeono diverfi canaletti minori , o ra mi , 
che arrivano a ciafcun modelictto , con che 
i l metailo faííi andaré per tutta la forma a 
per tutto i l quadrato che contiene gli ílam-
p i , o raodeili . 

Sbrigata cosí quefia forma , la voltano 
eolia parte di fopra ingiíi, per trarne íuora 
i modelli dalla rena \ al qual fine ii fmovo-
no e allentano prima alcun poco, con un 
picciolo inftrumento tagliente . 

Nella ficíía maniera proecdono a lavora-
re la parte che fia di rincontro, o T altra 
meta delia forma, cogí i fieífi modelli, in un 
telaio puntualmente fimile a! primo ; eccet-
to che egli ha alcuni piuoli , che inferen-
dofi in ceríi buthi corrifponc'enti nell' al
tra , fanno , quando fono infierne unite , 
che le due cavitb. d t l modelio fi combaci" 
no o incontrino puntualmente l ' una i ' al" 
tra. 

La 
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La forma cosí modellata cogí i ílampi , 

portafi al fonditore , ¡1 qu^e dopo ri' avcr 
allargato i ! canale od il getto pnncipale del-
]a contra parte con un co!tel!etto, cd aver-
vi aggiuntí i canaletti o rarm trasverfali che 
portano ai di veril modelli in ambedue le par
t í , ed avendoli fpruzzati di polvere di rna-
cine lí mc-tte ad afcibgare ¡n un forno. 

Quando arnbedue !e parti deüa forma fono 
íufficieníemente feccate , le fi uniícono aíiie-
me , col me¿zo de'detti piuol i ; e per impe
diré che non sdrucciolino, o fi gettino fuor 
di feílo per la forza de! metallo , che vi fi 
ha da introdurre ardente per una buca fatta nel 
getto o canal maefiro, le ferrano in una fpe-
zie di ilreiíojo , o c o n v i t i , ovvero , fe la for
ma é íroppo groflTa , con cunci, ebiette. 

Le forme cosí meífe quaíi in torchio , fi 
f chic rano vicino alia fornacetta , acciocché 
íleno in pronto, per ricevere i l metallo, fe-
condo che viene fuori dal crogiuolo . Vedi 
FOÍINACE . 

Mcntre le forme fianno cosí preparandofi , 
i l metallo fi mette in fufione in un crogiuo
lo di ierra, circa dieci pollici alto, e qudt-
tro in diámetro. Vedi C R O G I U O L O . 

La Fornace nelia quale fi é fatta la fufio
ne, é molto íimile alia fu ciña del fabbro ; 
avendo, come queila, un camino, per por
tar íuori i l tumo; un pajo di mantici , per 
animare i l fuoco; un focolare , ed il ero 
giuolo ¡vi pofto . Egli é quefio focolare , 
che diftingue principalmsnte la fornace dal
la fucina . Vedi FUCINA . 

Nel fu o mezzo vi é una cavita quadrata , 
dieci o dodeci pollici larga , che va proprio 
fin al fond'o. El!'é divifa in due , da una 
graneóla di ferro : la partizione fuperiore 
ferve a íenere il crogiuolo ed i l pábulo del 
fuoco; e la inferiore per ricevere le ceneri. 

Quando il pábulo o le legna, che debbo-
no eíTere ben fecche, fono accefe aff.itto , fi 
pone i l crogiuolo pieno di metallo nel rnez-
zo , e fi copre con un coperchio di térra : e 
per accrefeere la forza del fuoco , oltre i l 
foffiare co' mantici, mettefi una tegola fo-
vra parte deli' apertura o cavita deila for
nace . 

Recato il metallo a fluore, fi riempie i l 
crogiuolo con pezzi di ra me, battuti in un 
mortajo . Per metterveli, fi adopera una fpe-
zie 0!̂  cucchiají di ferro, con un longo .can-
noncioo alia íua eürcna id , fórmala a auií* 
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d'un cilindro cavo, da cui fi fa andar gilí 
i l pezzo. 

Nulla pih reña ormai , che al fonditore 
di levare i l crogiuolo dal fuoco , e portarlo 
tra un pajo di morfe ( le cui gambe fono ple
gare , per meglio abbracciare la fommitadel 
crogiuolo) alia forma o alia tavola del mo
delli : in cui egli lo verfa , per un buco che 
corrifponde al principale veicolo o canaletto 
di ciafeuna forma. Cosí egli paíTa fucceííiva-
mente da una all' altra , finché i l fuo cro
giuolo c vuotato, o che non vi refta abba-
Üanza di materia per un' a'tra forma. 

Al lora , giítando dell' acqua fredda su le 
forme, levanfi i telai dallo ftrettojo, ed 5 
lavori di^getto traggonfi fuor dall' arena , 
che fi prepara di nuovo per un alíro get
to . Finalmente tagliano via i getti o fiam-
p i , e vendono o coníegnano V opera a qucl-
l i che 1' hanno ordinata , fenza ulterior r i -
facimento. 

F O N D E R I A di Statuc , di Cannoni , &c. e 
di camparte . — 1/ arte di gittar Statue in broa 
zo , od al tro confimii metallo , é antichiííima » 
di modo che U fuá origine era gia rimota ed of-
cura, e mea ovvia, anzichenb, alie ricer-
chediPl inio , Aurore maravigliofamente ef-
perto nel dií'coprire gl'iaventon delf áltre arti . 

TUÍÍO quello che poílum racapezzare d I 
certo, fi é , che ella fu praticata in tutta U 
fuá perfezione prima fra i Greci , e pofeia 
fra i Romans: e che i l numero delle fiatue 
confacrate ai De i , ed agli Eroi , forpaífava 
ogni credenza . Vedi S T A T Ü A . 

Le fole Citta d 'Atene, di Delfo , d iRo-
d i , &c. ebbero ciafeuna tre mila fiatue: e 
Mareo Scauro , benché (olamente Edile t 
adorno i l Circo con niente meno, che tre 
mila fiatue di bronzo , per i l tempo dei 
giuochi Circenfi . 

Quefto gufio per le fiatue fu portato a 
grado tale, che divento un proverbio , che 
in Roma, ¡1 popólo di bronzo non era mea 
numerólo, che il popólo Romano, 

AppreíTo di no i , i l .gittar delle fiatue fu 
poco noto o praticato avanti i l fecol o dé
cimo fe t timo . 

Quanto al gittar pezzi d'aríiglierta , la 
pratica é aífatto moderna \ e farebbe forfe 
deíkierabiíe , che ne feírimo ignari, come ne 
erano gli aní ichi . — Tu t í i gli Autori con-
vengono, che il primo cannone fa gittato nci 
14. Sccoloj abbsoché alcuni affi^gino queft' 

«vea-
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evento all'armo 1338 ; ed al tr i al 138c. Ve
di CAÑONE , O R D N A N C E , & C . 

l i gktar campane é d' una data o eta di mez-
2 0 , tra le due poc'ar.zi mentovate . — L'ufo 
delle campane é certa mente molto antico nel-
la Cbit ía Occi Jcnrale ; cd cileno furono in 
ufo panmenti nella Chiefa d' Oriente. Ma 
in oggr, ci alTicura il P. Vanslebio, nella fuá 
feconda Rdazione deil'Egitto , ch'ei non ha 
trovaía (e non una campana in tuíta la 
Chieía Oricntale , e cib in un monaflero dcli' 
Egitto fuptriore. Vedi C A M P A N A . 

La materia di queíle grandi opere , di 
raro é un qualchc mttalio femplice, o fb-
'o j ma per lo pib una malura di diverfi , 
come rame, metallo di campana, corintio, 
&c. Noi recheremo qui le particolarita di 
ciafeuna di queftc fonderie. 

Método di gittare Statue o Figure. 1—• V i 
fono tre cofe principalmente nchiefte nel 
gittar ftatue, bufli , baííi rilievi , vafi , cd 
altre opere di fcoltura j cioé la forma, la 
cera, ed il gufcio, o ¡a túnica . 

La forma interna, od il cuore ( cosí chía-
mato , perché el!'é quafi nel cuore o nel 
rnezio della ílatua ) é una ro/za e materia-
le figura, che un poco fomiglia alia ftatua 
che fi ha in mira di formare . El l ' é álza
la fopra una graticola di ferro , forte ab-
bañanza per foftenerla , ed é fortificara 
nel di dentro con diverfe sbarre , o coüe 
di ferro. 

Ella pub farfi indifFerentemente di due 
forte di materia , a diferezione degli arte-
fici: creta da vafajo mefcolata con fterco 
e pelo di cavalio; o ge lio di Parigi, mirto 
con fina polverc di mattone. 

L ' ufo della forma interna , o del cuore 
nelle. ftatue , é , affinc di minorare i l pe ib , 
e rifparmiar del metallo . Nelle campane 
eíía forma poRiccia oceupa tutto 1' interno, 
c tien vuoto lo fpazio, dove fi ha da fof-
pendere i l battaglio . Ne' pezzi grandi d' ar-
tiglieria j quefto cuore forma t ima i5 intera 
cavka della bocea , fin alia braga e ne1 
mortalj , la cavita, e la camera . 

La cera é una rappreíentazione della fta
tua in cera. S ' e i r é un pezzo di fcoltura , 
la cera debb' efíer tutto lavoro di mano dello 
feultore , che d'ordinario la difpone e T adat-
ta ful cuore fteflb. Benché fi poíía lavorarc 
a parte in cavitadi gittate o fórmate fovra 
un modello ,, e pofcia difporre e crdinaie su 

F O N 
le cofie di ferro fopra la graticola , fíceo-
rae dianzi; empiendo lo fpazio vacante nel 
mezzo, con geífo liquido, e polverc di mat-
t o n i ; col qual mezzo 1'interior forma, od 
i l cuore é formato a mifura che lo fculto^ 
re avanza nel lavoro della cera. 

Quando la cera ( che ha da eífere la de-
fiderata groífezza del metallo ) é termina-
ta , vi íi accomodano perpendicolarmentc 
alcuni piccoli tubi di cera, da cima a fon
do ; per fervire e come di getti o canali 
per trasmettere i l metallo a tutte le partí 
dell'opera, e come f o r i , che dan paííaggio 
all 'aria, che altrimenti cagionerebbe grave 
difordine, quando i l metallo caldo é venu-
ío a circondaria . Secondo i l pe ib della ce
ra che vi íi adopera , é ancor quelio del 
metallo a proporzione ; dieci libre di me
tallo adoprandofi per una libbra di cera. 

Giunta a quelio termine i 'opra, non ab-
bifogna d' altro che d'clíere coperta del fuo 
gufcio; che é una fpezie di membrana o di 
crofta, meífa fopra la cera; c ch'eífendo d' 
una materia melle , ed anche da principio 
liquida , fácilmente prende e conferva la 
impronta di ogoi fuá parte, che pofeia comu
nica al metallo, quand' ei oceupa i l luogo 
della cera tra i l gufcio e la forma. 

La materia di quefta forma di fuor i , o di 
quefto gufcio, fi varia fecondo che fiappü-
cano diverfi fuoli , o ftrati. I I primo é una 
compofizione di creta, c di vecchi crogiuo-
l i ben macinati e Üacciati, e mefcolati af-
fíeme con acqua, fin alia coníiñenza di urs 
colore buono per dipingere . Percib quefta 
compofizione Ii applica con un penncllo , e 
fe ne applicano fette od otío mani o ftra
t i ; eo' fuoi intervalli , per dar tempo che 
ogni ftrato s' afciughi . Quanto alia feconda 
impreífione, fi aggiugne fterco equino , e 
della térra naturale , alia prima compofi
zione . La terza impreflione é foltanto fi
mo equino, e térra. Finalmente, i l gufcio 
éfinito con applicarvi diverfe altre impren
te di quefí' ultima materia ben addenfate e 
calcase colla mano. 

Terminato eosl i l gufcio fi afficura e fi 
fortifica con diverfe fafce o cituc di ferro 
accerchiatevi attorno, alia diflanza di mez
zo piede Tuna dali'altra , ed attaccate neí 
fondo alia graticola fotto la ftatua , ed in 
cima- a un cerchio di ferro, dove tutte ter
mina no « 
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Q ü i ofTervar fi dec , che fe la ñaíua é 

cosí grande, che non fia facüe moveré le 
forme qaando fono cosí procacciate e finí-
te ; i l lavoro fi dovra fare ful luogo dove 
s'ha da gittare la fiatua . _ 

Quefto gittamcnto fi efeguifce in due ma
niere : nella prima 5 una buca quadrata fca-
vafi foíto i l f"0'0 » moho piü grande che 
la forma o lo ftampo che vi fi ha da fare; 
ed i fuoi parieti interni devono foderarfi con 
pietr» viva, o con mattoni . Ncl fondo fi 
fa un foro degli ficfli raateriali con una fpe-
zie di fornacc, che ha la fuá apertura verfo 
i l di füori . I n quefta fi dee accendere del 
fuoca per afciugare la forma , c pofcia l i 
quefaré la cera. Sopra quefta fornace é pa
ña la graneóla ; e fopra quefta la forma , 
&c. accomodata e ridotta nel modo che fi 
é fpiegato di fopra . Finalmente , ad uno 
degli orlí della buca quadrata fi fa un' al-
íra grande fornace, per liquefaré il metallo . 

Nelí 'ai tra maniera , bafta lavorare la for
ma al di fopra del fuolo o terreno ; m i 
con la fteífa precauxione , d' una fornace , 
c d'una graticola di foíto . Quand' é fini
ta, quattro muri fi debbono dirizzare at-
torno di cífa ; ed allato , un focolare per 
una fornace da fondervi i l rmtalio . — 
Quanto al rimanente, i l método é i'ifteftb 
in ambedue le maniere. 

La forma cosí finita , c ferrata tra quat
tro m u r i , o fotto térra, o di fopra j accen-
defi un moderato fuoco nclla fornace di fot
to ; e la buca fi copre con aífi , o tavole, 
acciocché la cera fi disfaccia adagio , e 
feorra fuori per cannelii o tubi fatti a queíl' 
uopo a pié della forma , che pofcia puntual
mente fi deono chiudere con té r ra , iubito 
che tutta la cera fe n' é vía porta ta . 

Fatto quefto, fi accende vicppiu il fuo
co nella fornace gittandovifi de1 mattoni , 
finché ed i mattoni e la forma fieno dive-
nuti roventi ; ij che ordinariamente fi fa 
in ventiquattr'ore. Allora , eftinto il fuo
co, ed ogni cofa raffreddata di nuovo , fe 
ne cavano i mattoni, e v i fi foíbtu«fcedel
la térra inumidita, ed un poco battuta, c 
quefta riempitura giugne fin alia íommua 
della forma, a fine di renderla pm íoda e 
piü ftabile . 

Le cofe eííendo in tale flato , non refta 
fe non di liquefaré i l metallo, efarlofcor-
ntQ nella forma. —Quefto tocca alia for-
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nace di fopra ; i l che fi fa a maniera di 
forno, con tre aperture, una per introdur-
v i legaa , l'altra per efito o fpiraglio , c 
la tt-rra per farne feorrere ¡1 metallo . Da 
queft' ultima apertura che fi tiene ben chiu-
fa per tutto i l terapo che ¡1 raetaüo é in 
fufione , un picciolo tubo o canale fi fpic-
ca, per cui i l metallo liqueíatto trafmet-
tefi in un grande hacino di térra fopra la 
forma , nel fondo del qual hacino , tu t t i í 
rami grandi de' ge t t i , che han da portare 
i l metallo in tutte le paríi della forma o 
ftampo, fono infer i l i . 

Aggiugncr fi dee , che tut t i quefti getti 
fono t e rmmat í , o ferrati con una fpezie d i 
cunei, che fi han da tener abbaífati e chiu-
fí , acciocché all' aprirfi della fornace , i l 
metallo che sbuca e corre come una tor
rente di fuoco non entri ne' ge t t i , finché 
i l hacino non fia pieno abbaftanza , onde 
la materia feorra poi in eífi tutt' in una 
volta: allorché dunque egü é pieno, s'al-
zano, o fi difehiudono i cunei , che fono 
lunghe verghe di ferro, con una tefta ca
paes di erapire tutto i l diámetro di cia-
fcun tubo . La buca della fornace fi ápre 
con un lungo pezzo di ferro , accomodato 
all' eftremita di ciaícun cavicchio, e la for
ma s' empie in un iftante . 

L'opera ora é finita, almeno quel tanto 
che appartiene al gitto ; i l refto eífendo 
lavoro dello feultore, del!' míagliatore , o 
cefelatore ; che cavando fuori dalia forma 
e dalla térra la figura , ne fega via i get
t i o piccioli condotti, de' quali ella appac 
tutta coperta, e la rifa od aggiufta con iftru-
menti adatti all' arte fuá, come cefoje, bu-
líni , fubbj , puntaruole, &c. 

L a maniera di gittar camparte. -— Quello 
che fin ora fi é moílrato del gittar ftatue , 
ha luogo, a proporzione, nel g i t t i r l c c a m -
pane; tutto c i b c h e v ' é di particolare, fi r i -
duce alie condiziuni feguenti. 

Primieramcnte ad^nque ií metallo édífTe-
rente \ non eífendovi ftagno nel metallo 
delle ftatue; ma in quelledellc campaue al
meno una quinta parte . In fecoodo luogo 
le dinu-nfioni de! cu >re , e delb cera dtlle 
campane, fpezialmente fe fí ha da gittarne 
diverfe con un cert' ordme , nun lafciánfi 
alia rimpazzata, od al capnecio delP arte-
fice; ma devono tmfurarfi fopra una fpezie 
di íeaia , o diapafon, che da i'altezza , 1' 

aper-
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apertura, e la groííezza neceflaria per l i di* 
verfi tuoni che fi ricevcano . 

Non fa d'uopo d'aggiugnere , che su la 
cera , s'hanno a formare i diverfi intagii , 
le madamturc , ed altn onumenti ed in-
fcnzioni che fi vggliono rapprcfentare full' 
eftíino «ella campana . Ti martello, o bat-
taglio, non é propriamentc una parte deí-
la campana, roa vsen lavorato da altre ma
ní . In Europa cgü é ordinariamente di fcr« 
jo , con un rigonfio conOderabi'e neli' cílre-
m ta; e fpfpefo nel mezzo della campana . 
Ne la China quedo battaglio non ¿ altro che 
un enorme martello di legno, fofpinto a for-
ZH dt braccio con tro la campana ; ond 'éche 
j l fuono delle loro campane pub aver poco 
di queila confonanza, tanto ammirata in a!-
cum coucerti delle neftre. Han no i Cmefi 
»n modo tiraordinario di accrefeere i ! fuono 
delle lor campane , cioé di lafeiare un foro 
fotto i i canuone; lo che da' noftri fonditori 
di campane íi reputa un difetto, 

Le propotzioni delle noílre campane díffe-
jrjfcono moho da quelle delle Cinefi . Nelle 
poí l re , le proporzioni modernc fono fare i l 
diámetro quindici voite la groOezza deii'orlo , 
o labbro 3 g dedsci volee F a'tezza . 

Maniera di gitmre pezzi grandl d"1 aniglls' 
r i a . Si girtano i cannooí , i mortaj, ed al-
tr i pezzi d'artiglieria in maniera moho fi-
ípigiiante a quella delle üatue e delle cam^ 
pane j fpezialmente per que!lo riguarda la 
forma , la cera, i l guício , le fornaci &c. 
Quanto al metailo , egü é un poco diffe-
rente da quel deíi 'une e de!!'ahre ; impe* 
rpeché ha una miÜura dj . í lagno, che non é 
in que!lo delle fíatue , ed ha folamente 
m t z i * la quantita di ñagno , che v' é nelle 
campan? ; cioé a raía porzione di dieci 
iibbre di ílagno , per ogni cento di ra me . 
A un cannone fi da fempre la forma alquan-
to cónica, cffendo piu groíía di metailo nel-
]a braga, dove fi fa il miggiore sforzo del
la polvcrc ; e diminuendoli da U fino alia 
boeqa ; eos; che fe la bocea ha due pollici 
di groífezxa del metailo, la braga n'ha fe i , 

La fuá lungbezza roifurafi in calibri , 
cioé in tanti d ametri della bocea, Sci pol-
lici della^ larghezza della bocea domandano 
venti caiibri , o dieci piecü nella lunghez-
2.a: circa ~ d5 un pollice fi dona o fi ag-
giugnc perché la palla fi mova o feorra 
cómodamente. 
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FONDERIA di leí tere , o fta la mantera di 

gittar kttere per la flampa . — D t l l ' inven, 
zione delle lettere per (lampare parle-remo 
fotto gli Articoli S T A M P A , e L E T T E R A . 

La Toro differenza, fpeiit , &c. fi fono 
gia fp lega te fotto gli Articoli C A R A T T E -
R E , ¿kc. 

Le due cofe principalmente da riguardarfi 
nel gittar delle lettere, fono la materia , © 
le rnatrici, o madri , 

La materia é un metailo comporto , par
le rame , e parte piombo ; mifchiati con cer
ta proporziose, cu i ogni giuntore di lette
re regola a fuo propno talento; aggiungen-
do vi fpeflo una certa quantita di qualth* 
altro metailo o minerale , fecundo che la 
fuá tfperienza gli detta , per tendere la fuá 
compoíizjone piü dura, 

La piu ordinaria proporzione dei due me-
taili , é cento libre di piombo per venti , 
O u?ntidnquc Iibbre di rame, AIcum (ben« 
che non dcgli ottimi fonditori ) fi (etvono 
di ferro, in vece di rame, colla proporzio» 
ne di cento Hre di piombo , per trenta o 
trentacinque di ferro. 

Queíii metalli fi liquefanno feparatamen-
te in grandi crogiuoÜ ; i l rame o ji ferro 
con antimonio s ed i l piombo da sé folo , 
Quando fono in fufione, fi mefcolano aíiie-
me : quefta fufione e quefia miíiura fono 
le pañi le piu laborioíe dell' arte del g i l ' 
tatore di Lettere. 

Le rnatrici delle Lettere fono pezzi di ra' 
me , fopra i quali é ítata intsghata 1' im
pronta del voluto carattere , o battuta ia 
cavo, col mezzo di punzoni, &c, intaglia-
t i in rilievo . 

Ciafcuna lettera ha la fuá propria matri* 
ce; e ve ne ha di particolari per li punti , 
per le virgule, per le figure, per le righeg-
ts , per 1] finaü , ed altn oinamcnti della 
fiampa: eccetioché i quadrati , che «fiendo 
folamente di piombo, e non deílinati a la
feiare alcuna impronta, t i gutano íenza rna
trici , e folamente nelle forme : e ciafcuna 
matrice ha i l fuo punzone fatto diacciajoj 
o di ferro , ben temperato , Vedi INTA^ 
Q L I A R E w l f acciajo, 

Baítut? le mat r ic i , e rijoceste, od aggiu» 
fiatc, dove n* era l1 uopo , fi pongono cia
fcuna su T eftremita a' una forma di ferro , fer-
rata tra due fotrili pe^zi di tavola, due o 
tre pollici cuadra j i due aneoli fuperion ef« 
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fendo troncati, cosí che íc ne compone un 
cííagono irrcgolare. 

Le pañi principa!! di quefle forme, che, 
come s é gia mentovato, fíanno appiattate 
fra i pezzetti di legno ; fono, 1° . Duc la
mine d'acciaio, conla fuá vite c.afcuna, per 
tenerle falde , in diílanza dalle tavole . 20. Due 
chiamati pezzi lunghi . 3.0 Un pexzo chia-
mato il vuoto o il mtto, ch'é queila parte 
che propriatn«nte forma il corpo del caratte-
re ail'eflremita di cui é coliocata la madre , 
o matrice. 4o- Un gat05 ^ é una 
di piccolo imbuto, per riceverc e condurre, 
o trasmettere la materia liquttatta , alia ma
trice. 5o. Un regiftro, che ferve per ricon-
giungere le due partí deüaíorma, dopo che 
fi fono aperte per cávame fuor la lettera 
quancT é g!f tata . 

Nel di íuori delle forme fono trealtri pez-
cioé l'arco nel fondo 5 e due uncíni 

nblla fommitk . L'arco é un groífo filo di 
acciajo , che ha due o tre linee di diáme
tro, ed é otto o dieci pollici lungo, piega-
to a maniera d'arco ; di cui il pezio piíi 
baíío di legno é , quafi diremmo, la corda. 
Un capo é attaccato all5 aífe o tavola , e l'al-
tro che lafciafi in liberta , ferve, mediante 
la fuá molla, od eiafticita , a premere e ri-
tenere la matrice del carattere su reüreraita 
del netto o vuoto , dove la liquefatta materia 
correndo, fa 1'impronta. 

Gli uncini o ganci nella fommita della for
ma fono puré di fil di metallo, della mede-
fima grofiezza in circa che quel dell'arco, 
e circa un polüce e meizo lunghi ; eífendo 
attaccati uno di effi ad una tavola, e Taltro 
ali'altra. I I loro ufo fi é , per aprir la for
ma, e cavar fuori il carattere quand'é git-
tato , acciocché T aríefíce non riceva ofFeía 
dal caiore. 

Ogni cofa che appartiene alia forma, ef-
fendo difpofta cosí , íi principia a preparar 
la materia . La fornace, in cui é porto il 
hacino o la doccia per il metallo da lique-
farvifi , é fatta dell' iflcífa materia che i 
crogtuoü . Cornunemente ell'é diciotto, o 
venti pollici alta , e dieci o dodici ha di 
diámetro. Una graticola di ferro orizontal-
mente coliocata, la divide in due : la par
te inferiere ferve per tenere le ceneri , cd 
ha un foro per introdur 1'aria . II legno 
o pábulo fi mette nella parte di fopra, per 
un'apertura fatta fopra la graticola, Un tu-

Tom. I V , 
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fc)0 o cannone di térra ferve per portar fuorí 
ii fumo ad una fineífra , vicino a cui d'ordi
nario il fornello é collocato . Finalmente , 
una pietra, od una predella di legno, ferve 
a foftenere la fornace, e tenerla follcvata ad 
una giufta altezza perpoíervi i'artefice ope
rare Üando in piedi. 

Sopra la fornace é collocato il hacino , 
o calderotto in cui fi disfa il metallo : egli 
ha circa nove pollici di diámetro, ed oceu-
pa tutta 1'apertura di fopra; eífendo anche 
lotato tutt' intorno di ierra da vafajo . La 
fuá materia é della fpezie de' bronzini ; ed 
acciocché fia a propofito per liqutfarvifi den
tro metalli e duri , e doici , egli é divifo 
in due partí eguali , con una partizione 
perpendicolare. 

In queüo hacino fi fonde folamente la 
materia gia preparata ; cioé quella miflura 
o compofizione fatta ne' crogiuoli fopra men-
tovati. Unapiccola cucchiaja di ferro ferve 
a fchiumarne iefeorie, o le impuritadi dalla 
fuperfiziedel fufo metallo. Queíle fcoiie non 
fono cofa aífatto perduta , ma fervono ad un 
fecondo firuggimento. 

Due operaj d'ordinario fono impiegatí % 
ciafcun fornello. Ognuno di efíi ha la fuá 
parte del hacino o calderotto da vuotare , 
ed hanno in comune una tavola o banco, 
dove mettono i caratteri, fubito che fono» 
gittati . 

Per far ifeorrere il metallo nella forma, 
il fonditor tiene la forma nella fuá man fi-
ni 11 ra ; e nella dritta una piccola cucchiaja 
di ferro cen un manico di Jegno, che con
tiene abbafianza per una Lettera. 

Empiuta quefia cucchiaja di metallo li-
quido, ei lo verfa nel canale, o nell' im
buto, la cui apertura é nel mezzo de i duc 
uncini della forma; e fofpignendo preflo in-
nanzi la fuá mano con la quale tiene la for
ma , fa che i! metallo corra nella matrice del 
carattere; che fenza un tal moto fi raffred* 
derebbe avanti di giugnervi. 

Allora egli diftende i' arco , apre la for
ma, e con uno degli uncini cava fuori il 
carattere , e fenza perdita di tempo, la ri-
chiude di nuovo, ripone la matrice, eget-
ta una nuova lettera. Ev incredibile, con quale 
fpeditezza edefirezza tutto fi faccia . Gittata 
la lettera , laoífervano, prima di romperé il 
getto, per vedere fe fiaperfetta; altriments 
fi butta tra i l rifiuto de' caratteri fufi. 

V §s 
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Se trovafi completa, fi rompe via II gct-

to o ia coda; il metalio fuperíluo, occafio-
nato dal non eííere puntualmente ferratala 
forma , fi leva con un coltello ; le lettere 
codatc e lunghe, come / cd / , fi ícavano 
nel fondo, per dar luogo al grofíb o maf-
ficcio dcüe altre lettere di poter collocar-
vifi di fotto . 

Coll'ifleífo coltello rafpafi la lettera, per 
cguagliare i fuoi due lati o faccie piu lar-
ghe, ed accomodarli ad effere fregati fulla 
pietra. Si pon mente di fregare folo cotefte 
facce; per ti more di guafíare un'intaccatu-
ra che v'é fovra uno degli altri due lati , 
la quale fa diftinguere i lati al Compofito-
rc , quando egli compone le fue forme. 

La pietra fopra la quale le confricano , 
é una pietra viva, dura, di granitura grof-
fa, collocata omontalmente ; davanti alia 
quale fiede 1' operajo . Per difendere le fue 
dita dal fregamento , egli ha una fpeiie di 
ditali , fatti di peizi vecchi di cuojo , co' 
quai fi copre le due dita appreíTo il polli-
ce : con queñi egli maneggia e move cia-
ícun lato úella lettera innanzi indietro : per 
fcambiare i lati, fi ferve del dito groflb , 
ma fenza difeontinuare il moto : cosí che 
uno fpettatorc fácilmente s' ingannercbbe, 
e giurertbbe, che in tutto il tempoch'egli 
é ñato oíTervando, non é flata fregata che 
una faccia. 

Macinate e fregate cosí le lettere, fimet-
tono ful compofitore, per eífere rafpate, c 
recate alia giuíla groffezza negli altri due 
lati, cioé quello dell' iotaccatura , ed il fuo 
oppoño. C i b fi chíama talvoka da' fondi-
tori eovnpofizione. 

II compofitore é un rególo' di legno , 
con un piccolo lirabello nel fondo, do ve fo
no fchieratc cd appoggiate le lettere . Sul 
medefimo iílrumento s*aggiuftano i quadra-
t i , le righette, gli orli, o margini , &c. 

Quando le lettere fono comporte , refta 
da rettificarle o verificarle , si quanío alia 
groffezza come all' altezza. A queíío fine, 
íi adopera una laminetta di rarae, che é la 
loro Hvella. 

La rettificazione , o piutíoílo giufiifica-
zione , io quanto alia grolTezza, fi fa fur 
un pezzo di marmo ; e quella per 1'altez
za fopra un compofitorio di ferro. La veri-
ficazione dell' altezza , fi regola coll' m di qüal-
che mafia di caratteri gia rettiñeati. 
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Allora fi dice che le lettere fono della 

loro giuíla altezia , quando la parte dell'a 
lamina , o del livello tocca egualmente il 
modello o la mifura m collocata, ful fuo 
piede, nel piccolo compofitorio, e la faccia 
delle due lettere nuovamente gittate e po. 
fie allato aü'w per eífere verifícate: quan
to alia groííeiza, fe ne fa la verificazíonc 
con mettere in piatto la lettera che fer
ve di mifura, e due nuove lettere allato ; 
e si liveilandole tutte e tre , colla la
mina . 

Tutto quel che ancor refia , fi é finiré 
i punzoncini , o le lettere , cioé tagliarne 
il piede, o piuttofto fcavarlo , e farvi quel
la piccola ícanahtura che ogm lettera ha 
nel fondo , precifamente oppoña all' oc-
chio, o alia parte íupenorc , o fia faccia 
della lettera. 

A quefto fine, voltano una lunga fila di 
eífe lettere airinsíi , fui giufiificatore , che 
é un ifirumento di ferro o di acciajo puli-
to e lifcio, che confia di due lunghi pez-
zi uniti infierne a vitl . T r a quefii due 
pezzi chiudono tante lettere quante ve ne 
poffono fiare, tutte collocatc i'una attacco 
all'altra nella fiefla fituazione, come quan
do fi compongono per fare i librí ; eccet-
tocché la faccia o Tocchio nel primo cafo 
é all' ingiü, ed il piede in alto . Quando 
il giuftificatore é pieno di lettere lo pongo-
no fulla tavola del tagliatore, tra due ritc-
gni, o ganafce di legno ; che firignendolo 
ben bene, e premondolo si che üia faldo, 
permettono che T artefice feorra colla fuá pial-
la lungo la linea della lettera cosí inverfa. 

Quefia pialla confia di tre parti; due di 
acciajo, e ia terza di legno. Delle due d' 
acciajo , quelia nel fondo confifie in due 
lamínate mobili d'acciajo , che fi poíTono 
tirare piü ben dapprefio, o slargare e slon-
tanare a piaccre, col mezzo di due viti . 
Dentro i'intervallo che v' é fra le due, fi 
paífa il piede delia fila di lettere ; e si la 
pialla non pub deviare. 

La feconda parte della pialla, corrifpon-
dente al pezzetto di acciajo nclle pialle or-
dinarie, confia di due rami, e di due viti, 
che íervono ad alzare, o calar giü 1'acciajo, 
íecondo ehe la ícanalatura vuol farfi o piü 
o meno profunda . La pofizione di quefto 
pezzo d'acciajo, che é quattro o cinque 

^oliici luogo, é quaíi perpcndicolare. 
L ' ul-



L ' ultima parte della pialla , che é il le-
gno } ferve ad uniré le altrc due. La fuá 
forma é quella d'un arco: un capo del qua-
le é aítaccato all'eftremifa poftenore delle 
lamine , e l' altro ai rami che portano il 
pezzo d'acelajo : cosí che le tre partí ín
fleme fanno una fpezie di tmngolo , vuo-
to nel raezzo. , • . 

II tagHente é un iltrumento d acela
jo, con un manico di legno , alia rmniera 
d' un fcarpello ; che ferve a refecare P orlo 
afpro delle lettere quando fono terminate . 
Dopo ció le lettere fono opportune per Tufo 
dello ílampatore. Vedi STAMPARE. 

La perfezion delle Lettere cosí gittate , 
&c. confifte neir eíTere tutte per ogni la
to riquadrate e diritte ; e tutte , general
mente della medefima altezza J ed in linca 
cguale, íenza che fi pieghino o pendano da 
un verfo o dall' altro , né troppo grofíe nel 
piede, né troppo nella tefta ; faen fcanala-
tc , cosí che i due eftremi del piede conten-
gano mezzo il corpo della letrera; ben fre-
gate, eguagliate, e rafpate ; con la intac-
catura laterale fenfibile &c. 

F O N D I T O R E * , é un artefíce che gitta 
metalli in varíe forme, per diveríi ufi; co
me cannoni, campanc, ftatue , caratteri da 
fíampa; ed altre piccole opere , come can-
delieri, fibbie, &c. 

* Fonditore dalla parola Latina fundere, 
gettare, ftruggere, & c . Nella Legge Ro
mana fono chiamati flaturarit. 

Dai lavori , e dalle opere differenti dei 
Fonditori , cgüno fon denominati difieren-
temente , come Fonditori di opere in p i eco lo ,* 
Fonditori f o Gittatori di Campane ; di pez-
%i ¿¿' Aniglieria ; Gittatori , o Fonditori di 
Lettere; di figure & c . Vedi F O N D E R I A . 

F O N D O , , termine Latino , che 
fi adopera per dinotare ii piíi baíío di cer-
te cofe ; e particolarmente di ceríe partí 
del corpo. 

FONDO deir occhio, Fundut oculi, é quel
la parte che é comprefa dalla coroide, edal
la retina. Vedi OCCHIO, RETINA, &c. 

Le imma^ini degli oggetti fono rapprefen-
tate in íituazione inverfa , nel fondo dell* 
«jechio . Vedi VISIONE. 

FONDO delta M ú r i c e ^ Funda i uteri, é il 
«orpo, o la parte principale d'effo útero; 
in contradiftinzione dalla cervice , o dal 
sollo j dáU'ofculum , o bocea i e dalla vagi-
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na . — Vedi T a v . A n a t . (Splanc . ) fig o 
h t . a . fig. i r . lit. d. Vedi anco UTERUI . 

FONDO della Vefica , fundus Feficne , é* !a 
cavita di effa , dove é contenuta 1'orina 
Negl i uomini elT é collocata fopra il rc-
£l:um , o inteftino retto ; e nellc femminc 
fopra la matrice. Vedi VESICA. 

FONDO della ve/tea fellea , dello fiomaco 
& c . Vedi FÍELE, STOMACO, &C. 

Fundus P l a n t ó i é quella parte d" una plan
ta , dove il gambo íi congiunge colla ra
dica . 

Fundut cóli , é il punto oppofto al pun
to di culminazione ; od il punto dell' eclit-
tica, dov' ella é interfecata dal meridiano , 
fotto dell' Orizonte . Vedi MEZZO C I E L O . 

FONDO, nel Commercio , fi prende pee 
il capitale, o per la fomtni e gli effetti &c. 
d' un mercante, d'una compagnia , o d' un 
corpo; ovver per il dioaro poílo in giro o 
traffico. Vedi CAPITALE, &C, 

In quefto fenfo diciamo a do'uta mente, i 
Fondi y i pubblici Fondi y intendendo i be ni 
ed i capitaii delle grandi Compagnie , de' 
grandi Corpi, o Societa, come del Banco, 
del mar del Sud , dell' India Oriéntale &c. 
Vedi BANCO, COMPAGNIA, &C. 

FONDO, nella pittura , é la fuperfizie , 
fopra cui le figure, e gli altri oggett' fon® 
dirizzati e rapprefentati. Vedi PITTURA. 

Per Fondo proprumente s'intendoaoqueí» 
le partí del quadro che non hanno niente 
di dipimo fQvr'cíTe, ma ritengono il cobre 
origínale, su cui gíi altri colorí fono ap-
plicati per fare le rapprefentazioni . Vedi 
COLORIRÉ . 

Un panneggiamento , un pezzo d' edifi-
zio, o firaiii, diciamo che fervono di fon
do a una figura, quando la figura é dipin-
ta ful panneggiamento, o ful detto pezzo 
di fabbrica. 

In fimigliante feufo, diciamo puré ú f o n ' 
do á'un lavoro di tapezzeria, di ricamo, á* 
una medaglia, d'un conio, &c. 

II FONDO d'uno Scudo, ncll'Araldica , 
é proprumente chiamato il campo . Vedi 
CAMPO . 

FONDO, nell' Agricoltura , un pezzo di 
tetra, od uaa porzione di terreno , buon* 
o inetto ad ararfi e eoltivarfi. Vedi TER
RA , SUOLO &c. 

Tutte le forte á l fondiá i térra fi pofifonori-
durre a qusílrjcioé/owíii paíudofi,Iim»fi,crcto(it 

V % ghií-
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ghiajofí, e petrofi. VediPAIUDE j CRETA. 
SABBIA, GHIAJA , &c. 

FONDO cftwa nave , la parte fuá piíi baffa; che 
comprendí turto quello che fta fra la carena cd 
i l bordo o ponte piu baffo.Vedi T a v . d d U Ñ a v i 
fig.2.1it.G.fig.2.n.iié. Vedi anco N A V E , & C . 

Nel fondo vi fono la camera del difpenfiere , 
c quella della polverc, e queiladelia difpen-
fa, o del pane, e quella del piloto ; divife i ' 
tina dalT altra per lo fpartimento. 

I I fondo , é dove fono alluogate e ñirate 
le mercanzie o gl i effetti in un vaícei'o mcr-
cantile, almeno i piu pefanti, e di maggior 
ingorabro. I I relio fi difpone fra i due bordi j 
almeno ne'vafcelii Ollandefi , che hanno i 
lor fondi afifai ra í ) , e lo fpaiio ira i bordi , 
f> pon t i > alto. 

Per trovare i! carleo o pefo d' un vafcel-
1©, íi dee mi fu ra re i l fondo. 

F O N I C A . Vedi PHONICA. 
F O N T A N A , F O N T E , FONS , nellaFilo-

fe fia, tina forgente d'acqua viva , che fca-
turifee dalla térra , 

Quanto aifenomeni, alia t e o r í a , a iTori 
gine, SCG. delle forgenti, o dei f o n t i , vedi 
FOMTE. 

Appreffo gil antichi , \cfontane o forgen
t i de' fiumi , tenevaníí per facre , e íí pre-
" n a esiandio culto ad eífe , come a divr-

! i . Seneea c^íferva c i ó , nella fuá 41 . Let-
: c Cicerone Lib. n r . ¿fe AT<fí. Deor. c.20. 

mccontá'i che i Sacerdoti e gli Auguri Ro-
ináfti erano foliti nellc loro preghiere , ed 
ínvocazioni d'invocare i nromi del Tevere , 
ed a!tri fiumi, r i v i , c fonti , vicini a Ro
ma . La fettima inferizione p. 94. di Gru-
tero, ha quede parole, F O N T I D I V I N O 
E T G E N I O N ü M I N I S F O N T I S . Vedi 
FONTIN AÍ.I A . 

Era un punto di religione , non confon-
íerne o mtorbidarne le acque nel lavarfi, a 
bagnatíi , —* Tác i to nc da un efempio in 
iÑceonSi A n n a l I .14. c. 12'. e Struvio, A n -
iiq. Rom. Syntag, c, 1. p. i j é . 

F O N T A N A anifiziale. neil' Idraulica , una 
.TR ' íthina, od un lavoro ingegnofo , per cui 
T acqua fi fa violentemente fchizzare o slan-
ciare , chísmala anco Gitto di acqua . Vedi 
i G I T T O SU acqua,, F L Ü Í D I , & C . 

V i fono diverfe fpezie di Fontane artifi-
aiali: alcune fondate su la molla o elaftici-
ta dell' aria ; ed ahre fovra la preífione j 
0 gefo dtU' acq.ua 
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La flruttura di ciafeuna d'effe , cffendo 

bella é enriofa , e porgendo una illuüra-
zione non fpregevole della dottrina deli' 
idraulica e della pneumática , fara qui da 
noi fpiegata. 

Cofiruzione d1 una F O N T A N A anifiziale , 
che fa¡ i l fuo gioco per la molla o elafiiéiti 
dell' a r i a . — Si provede un vafe idóneo per 
ferbatojo, quale A B , T a v . Idraul. fig. 17. 
di metallo , di vetro, o fimile, i l quale ñ-
nifee in un piccolo eolio c , nella fommi-
t a . Per entro queño coito é podo un tu
bo <r ¿7, che traverfa i l mezzo del vafe , fia 
che ¡1 fuo inferiore orifizio d j a un di 
preífo , ma non aífolutamente , giunga al 
fondo del vafe; eífendo prima i l vafe mez
zo empiutodi acqua. I I eolio é cosí conge-
gnato , che una feiringa , o un cannello 
condenfante v i fi puo avvitare fopra i l tu
bo j col mezzo di che una grande quanti-
ta. d' aria fi pub intrudere neí tubo neir 
acqua , xialla quale ella fi fviluppera , ed 
emergerá nella parte vacua del vafe , e fia
ra fopra la fuperfizie dell' acqua j , C D . 

Ora , Tacqua quivi contenuta , eífendo 
premuta coai dalTaria, che é e.g. due vol-
te altrettanto denfa che 1'aria eíterna , e !a 
forza elaftica delT aria effeado eguale alia 
fuá forza graviíantey 1'eíFetto fara 1' iíieíTo 
che fe i l pefo della colonna d'aria fopra la 
fuperfizie dell'acqua, foffe doppio di quello 
della colonna che preme nel tubo ; di ma-* 
niera che 1'acqua dee per n-eceíííía zampil
lar su , per i l tubo , con una forza egua
le aH'ecceífo della preffione dell'aria ii> 
chiufa, fopra quella dell'aria eíterna. Ve
di AKÍ A . 

Coflruzione d1 una F O N T A N A anifiziale- t 
che gioca per la preffione delV acqua. — Aven-
do i l cómodo d'un fondo , o ferbatojo d' 
acqua , in un luogo confiderabUmente piii 
alio che quello dove ha da e fie re la Fon
tana ( o fia che quefto fondo fia flato iv i 
mefio dalia natura; o che fi fia procacciato 
a ta! uopo , con un ingegno a propofiro, come 
con una tromba , con un fifone , colla tro
clea o vite fpirale &c. ) ful detto fondo difpo-
nete de'tabi verticali per li-quah ha a difeender 
1'acqua , ed a quefti tubi vertisali adatta-
sene degli altri orizontali , fotto térra 5, 
per portare 1'acqua al luogo dove hada g!0-
car la Fontana. Finalmente, da quefti tubi 
QÚzonuli agetene alcuni vsrtieali y per mocks* 



di afpergoli, geí ts , o zampill i ; la loro al-
titudine effendo moho minore che quclla 
dei tübi co' quah Facqua fu portata agli 
or i ionta l i . i i 

Allora 1' a c q u a p e r la preffione dclla 
colonna fovraftante , verra su zampillando 
a quefti ge«.Í5 « ció all'alíezza o livello 
del!' acqua nel ferbatojo, in qualunque roo-
do che qualunque de' tubi fia piegato o r i^ 
curvato. — La dimoftrazione fe ne pub ve-
dere all'Articolo F L U I D I . 

Cosí potraffi far zampillare l* acqua a 
qualunque data altczza , a piacere : i tubi 
poflTono COSÍ pmporzíonarfí, che dieno una 
data quantita d'acqua in un dato tcmpo : 
o finalmente , tubi diffetenti potranno git-
tar 1'acqua a diffcrenti alteare. Rególe per 
le quali cofe fí troveran dal Lettore nelle 
Icggi de' FLUIDI. 

Quefte Fcntane aeree , o aquatiche , fi 
poííono appHcare in varíe raanif re ; cosí 
che t'íibiícano varíe apparcnze ; e da que
de íb!e, diriva la msggior parte de' noíhi 
ingegni e giuochi d'acqua artifiziali. 

Un efempio o due non faranno íorfe di-
fcari . 

Una FONTANA che fchizza /' acqua in va
rié direzio?]!. •—Supponete A B ( T^-J. Idraul. 
fig- 18.) i l tubo verticale o zarapiÜo in cui 
fi folleva f acqua ; in queño sdattate alcu-
n i altri t u b i , quali obliqui , e quali orizon-
tali ; quali inclinantí , e quai rcclinanti , 

come O P , M N , F L , &c. 
m Effendo che tutta 1'acqua ritiene ía dire-

zione dcH'apertura per h quaíe el!' é fchiz-
•zata : quella , ch' efee per A , s' alzara per-
peudicoiarmente, e quella per L , H , N , 
P , E deferiver^ archi di difFerenti magni-
tud in í , e tendenti per var) verfi. 

O vver ccsl: Supponete che i ! tubo ver
ticale A B fig. 19. per cui F acqua íi folle
va , fia ehiuío in cima , come in A ; ed 
in luego di canelli, o getti , fia folaraen-
íe perforato tútt* intorno o fol mezza la 
fuá fuperfizie con piccioli pertugf. Allor T 
acqua lampiliera fuori in tiatte le direzlo-
ni per le picciole aperture, e a una difian
za ^ proporzionale ali' altezza della caduta 
delT acqua . 

E di .qua, fe H tubo A B fuppongafi delf 
altezza ái un uomo , e fia guernito di u« 
cpiftomium , o galietto i a C j nell' aprire 
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i ! galietto, gli fpettatori , che né men per 
fogno badano a cofa íimile , faran coper-
t i d'una pioggia. 

Qui é da, notare , che i diametri delle 
aperture, per ¡e quali T aqua vien raanda-
ta fuora, debbono effere confidcrabilmente 
minori che quelli de i tubi ne' quai P ac
qua é portata ; acciocché la refifienza dell' 
aria, ed altri impedirnenti, indicati fotto 
Tarticolo FLUIDI , non rompano la forza 
dell'acqua. 

Una FONTANA che gioca col tirare i l flato-. 
Supponete A B fig. 20. una sfera di vetro, o 
di metallo , in cui é accomodato un tubo 
C D , che ha un piccolo orifizio in C , e 
arriva quafi in D , fondo della sfera . Se 
ora fi fucchi l'aria fuor dal tubo C D , e 
1'orificio C immediate s'immerga fotto V 
acqua fredda; 1'acqua afcendera per i l tu
bo ch' é nella sfera . Cosí procedendo , 
con fucciamenti replicati , fin che i l vafe 
fia fopra della meta pleno d' acqua, ed af
lora applicando la bocea in C , e foffian-
do deli'aria nel tubo; da che fí rimove la 
bocea, T acqua zampillera fuori . 

Ovvero , fe la sfera fía porta in acqua 
calda, cífendo l'aria con cib rarefatta, fa-
ra zam pillar 1'acqua , come in prima. 

Quefia fpezie di Fontana é chiamata P i 
la Heronis, dal norae del fuo inventore. 

Una FONTANA, il cui zampillo, o torren
te folleva o mette in moto una palla di ot-
tcne. — Procacciate una palla di ottone ca
va A , fig. 21. fatta di lamina fottile , ac
ciocché i l fuo pefo non fia troppo grande 
per la forza dell'acqua. I I tubo B C , pee 
cui 1' acqua s' alza , fía efattamente perpen-
dicolare ali' onzonte. 

Allor , la palla effendo pofia nel fondo 
della coppa , o vafea B , verra portata su 
nel torrente , e foftenuta ad un' altezza con-
fiderabile, come A , con vibrazioni alter
ne , e movimenti , su e g iu . 

Quindi , poiché la figura della palla non 
contribuifee nieníe al fuo reciproco alzarfi 
c cade re : ogni al tro corpo , non troppo 
pefantc , fi pub follituire in fuo luogo y 
e. g. un uccello eolle fue ali diftefe. 

Ma nó ta te , che fie come é neceffariocfre 
la palla, quando fia nel difeendere , riten-
ga la fteffa precifa perpendicolare , in cui 
s 'é alzata ( altrimetui dcvierebbe dal zam-
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pillo o torrente, c caderebbe capovolto ; ) 
una tai Fontana íi dee far giocare folamea-
te in un luogo dove non fpiri vento. 

Una FONTANA , che zampilla fuort acqua 
in forma di pioggia. — Al tubo in cui 1' ac
qua ha da alzarfi , accomodate una teña 
sferica o lenticulare, A B , fig. 22. íatta d' 
Una lamina o piaíüra di raetallo , e perfo-
xata nella fommitb, con un gran numero 
di piccioli buchi. 

L'acqua che s'alza con vcemenza verfo 
A B , ivi divideraffi in piccole innumerabi-
li fila , e pofcia íi romperá , e dirperdera 
in finiíTimc gocce. 

Una FONTANA che dilata o dijlende V 
acqua in forma d1 una tovaglia. — A l tubo 
A B , fig. 23. íaldate due fegmenti sfbrici 
C e D , che quafi l'un l'altro íi tocchino; 
con una vite E , per riñringere, o per am
pliare 1' interÜizio a voflro talento. 

Akri fanno uno fcrepolo eguale , 1 i icio , 
in una tefta sferica o lenticularc, accomo-
data fal tubo. 

L'acqua che fchizza per lo fcrepolo, íi 
cfpandera a maniera di tovaglia . 

F O N T A N E , nelle quali f acqua zampilla 
dalle figure d'uemini o d* altri animali . — 
Poiché 1'acqua fi puo derivare o condurre 
per via di tubi in ogni íituazione, e fem-
pre ritiene la dire2Íone deU'apertura; tut-
ío quello che qui fi ricerca , é chiudere i 
tubi dentro le figure , che abbiano i loro 
orífizj in quelle parti donde F acqua ha da 
fchizzar fuori. 

Dai principj fin ©ra efpofii , fara facile 
dedurre sutto quello che ha rapporto alíi 
apprefiamc-níi delíe Fontane, ed alie varié 
forme nelle quali pub metteríi P acqua col 
ioromezzo; tuíío dipendendo dalla roagnitu-
dine, dalla figura e dalla direzione degli af-
pergoli o canntllini aggiunti, o dcii'aperrure, 

Una F O N T A N A , che quando ha finito di 
zampillare , íi pub convertiré in un veíroda 
«re . —Procacciate due vafi L M , e N O , 
üg. 24. i quali fienotanto piugrandi, quan-
to piu a lungo ha da gincar la Fontana ; e 
collocati in tanto maggior diílanza 1'un dall' 
al tro, P N , quanto piu alto fi vuol che zam-
pilli l'acqua. Sia B A C un tubo ricurvo , 
guernito in C di un galletto; ed F E D un 
altro tubo piegato, guernito pur di un gal
letto in D . In I e K vi hanno daeíferedc-
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gli altri tubi minori, aperti sd ambeduegU 
eílremi , c che giungano vicino ai fondi dei 
vafi N O , ed L M : dove puré handagíun-
gere i tubi Q R , ed S T . 

Ora fe il vafeL M fia riempiuto d' ac
qua, ella difeendera per il tubo B A , c ncU* 
aprire il galletto C , zampillera quafiall' al-
tezza di K : e, dopo la fuá caduta, sffon-
dera per il piccolo tubo I , nci vafe N O , 
ed efpellera T aria per il tuboQO. Alia fi
ne quando tutía l'acqua é vuotata dal vafe 
L M ; col voltare la macchina dali'insíi all* 
ingiü, il vafo N O fara il ferbatoio , c fa
ra che 1' acqua zampilli su per il gallet
to D . 

Quindi fe i vafi L M , ed N O conten-
gano giufto tanto d' acqua che íi fchizzi 
fuori nello fpazio di un' ora; averemo una 
clepfidra di zampillo , od un orinólo d'ac
qua , che fi pub graduare , o dividere ia 
quarti , minuti, &c. come fi é moftrato 
íutto 1'artícelo C L E P S I D R A . 

Una F O N T A N A che comincia a giocare , aü1 
accenderfi di cándele , e ceffa quando elleüo 
fono fpente . Procacciate due vafi cilindrici 
A B , e C D , fig. 25. connetteteli per via 
di tubi, aperti ad ambi gli eftremi K L , 
B F , &c. cosí che V aria poífa difeendere 
dal piu alto al pih baífo. A i tubi faldate 
de' candelieri, H , &c. ed alia copería con
cava del vafe inferiora , C F , accomodate 
un picciolo tubo , o getto F E guernito di 
un galletto G , e che giunga fino quafi al 
fondo de'vafi . In G vi fia un'apertura , 
corredata d'una vite, onde l'acqua fí poíía 
verfare in C D . 

Allora , accendendo le cándele H , &c. 
Taria ne' tubi contigui diveniando con cib 
rarefatta j l'acqua eominciera a zampiliare 
per E F . 

Coll' iñelTo artifizio fi pub far che una 
fiatua fparga lagrime , al prefentarfi del So
lé , o all' accenderfi d'una candela &c. Tut-
to quel che fi ricerca qul, eífendo difpordc1 
tubi dalla cavita in cui rana é rarefatta , 
ad alcune altre caviíadi vicino agü occhi > 
c picne d' acqua . 

F O N T A N A , per riípetto alT Architettura , 
é un aífembramento di pezzi di fcoltura , 
di fabbrica, &c. per decorazione , o per có
modo d' una citta, di un giardino , o S? 
mili» 

U 
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Le Fontane acquiftano varié denomírmio-

ni , fecondo la loro forma , e fituazione j 
come, . 

FONTANA arcata, quella il cui hacino, o 
vafea, ed il getto fono pofti perpcndicolar-
mente fotto l'areo. — Talifono k Fomane 
della Colonnata , e dell' arco Tnonfale a 
Verfaglies. n u u n 

FONTANA a betemo, t quella che ha lola-
mente un femplice hacino, di qual figura fi 
voglia; nel mezio del quale v'é un getto, 
o zampillo, e tabr una flatua j od anche 
un gruppo di figure. — Come la Fontana 
nel cortile della Cafa di Buckingbam . 

FONTANA coperta^ é una fpeiie di pavio« 
ne, fabbricato di pictra ; o ifoiato , e qua-
drato; o rotondo , o multilátero ; o colla fuá 
fchiena; ed o con fporto, o con incavo ,* 
che inchiude un ferbatoio , e che fprizia , 
o slancia V acqua per uno o piü galletti ; 
nel mezao d'una ftrada, d'una piazza , di 
un giardino, di un cortile &c. Tal é quel
la della piazza nueva al Collegio di Lincoln 
in Londra. 

FONTANA a coppa , é quella , che oltre 
un hacino, o vafea, ha parimenti una cop
pa di un folo pezzo di pietra, o di marmo , 
íbftenuta fur'una fpezie di colonna , o di 
piedeüallo, e che riceve un getto, o zam-
pillo che efee fuor dal mezzo di efla , 

Come h Fontana nella Corte del Vatica
no, la di cui coppa é di granito, e antica ; 
cííendo ftata trafportata dai Bagni o tsrme 
di Tito in Roma . 

FONTANA marina , é quella comporta di 
figure aquatiche, come divinitadi marine , 
naiadi, tritoni, fiumi, delfini, ed altri pe-
fei, e conche. — T a l é h Fontana del pa-
lazzo di Paleíiina a Roma ; dove una con-
ca foflenuta da due delfini, ferve di coppa, 
e foftiene un tritonc, che fprizza dell' ac
qua dalla fus conchiglia marina. 

FONTANA navale , é quella fatta in for
ma di un vafcello. — T a l é quella della piaz
za di Spagna a Parigi, che rapprefenta una 
barca: quella a Montc-Cavallo, che rappre
fenta una galera ; o quella davanti la vigna 
Mattei in Roma^ che raffomiglia a un bat-
tello. 

FONTANA ^mar , é ogni Fontana fpriz-
zante, con un hacino, con una coppa-? cd 
altn ornamenti j il tutto aperto : flecóme 
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fpeffo fi ufa ne'noftri giardini, e nelle vi-
gne di Roma. 

FONTANA Piramidales quella formata di 
diverfi bacini , o coppe , fchierate a fuoli 
1' una fopra l'altra, e che vanno fempre di-
minuendoi foílenuta da un gambo, o fufto 
cavato. —Come \z Fontana di Monte-Dra-
gone a Frefcati. — Ovver anche foüenuta 
da figure, pefci, o menfole, T acqua della 
quale nel fuo cadere fa delle reti ne'diveríi 
piani, e rapprefenta una fpezie di pirámide 
d'acqua : Come quella alia tefta , o in fron
te delíe Cafcate a Verfaglies. 

FONTANA mflica, é quella formata , od 
arricchita con lavori e difegni grottefehi di 
faíli, di conchiglie , di petnficazioni, &c. 

FONTANA fatirica , una fpezie di Fonta
na ruñica , alia maniera di grotta ; ornata 
di termini, di mafcheroni, difauni, di fil-
vani, di baccanti , e di altre figure fatiri-
che , che fervono d'ornamenti infieme, e di 
getti d'acqua. 

FONTANA fprizzante, o zampülante , o fia 
getto cT acqua ) é ogn\ Fontana la cui acqua 
é slanciata con impeto per uno o piíj getti, 
o afpergoli , e ritorna in forma di piog-
gie, di reti, di pieghe, &c. Vedi GETTO 
d' acqua. 

FONTANA a forgente , o fchietta, una fpe
zie di zampillo fchietto, o di filo d'acqua, 
ch' efee fuori da una pietra, o da un buco 
nel muro, fenza alcuna decorazione. Tale 
é la Fontana di Trevi a Roma. 

FONTANA fiatuaria , quella che e/Tendo 
aperta ed ifolata, od anche colla fuá fchie-
na , é ornata d'una o piü ftatue, per via di 
finimento , o coronamento. Come la Fon
tana di Latona a Verfaglies , e quella del 
Pailore a Caprarola. 

V i fono pur delle ftatue , che fprizzano 
fuor acqua in alcune delle loro parti; o da 
nicchi marini, da urne, da vafi , e con al
tri attnbuti del mare. 

Penna a FONTANA , é una fpezie di pen-
na, lavorata, per conteneré una gran quan-
tita d'inchioftro, e per lafciarlo feorrere a 
piccioli gradi; cosi che ne fomminiftri alio 
ferittore per un lungo tempo, fenza necefíl-
ta di préndeme di nuovo. 

L a penna a Fontana, rapprefentata , T a v . 
Mifcell. fig. 5. confiíte di diverfi pezzi , 
F , G , H , di ottone, di argento &c. de* 

qua-
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quali i l pezio di raezzo F porta la penna» 
che é vitata nelP interno di un piccolo can-
nello o tubo, che pur é faldato ad un aliro 
tubo del!' iftefla groítezza, come il coperchict-
to G , nelquale é faldata una vite mafchia, 
per avvitare su la coperta ; come ^ure per 
chiudere iv i un picciolo buco, e impediré, 
che r inchioftro non paffi per mezzo. Dalí' 
altro capo del pezzo F , v1 é un picciolo can-
nello, lu l i ' eíkrior del quale fi pub avvitare 
i l coperchio incima H ; nelcoperchio vi va 
un calamaio che fí avvita nell'ultimo tubo 
mentovato, affin di chiudere l'cftremita del 
cannello, incui fi ha da verfare Finchiofíro 
per un imbuto. 

Per fervirfi di queíla penna, fi dee levar 
via la coperta G , e fcuotere un poco la pen
na, per far che 1 inchioñro feorra piü libe-
ramente. 

F O N T A N E L L E , nella Medicina, fono 
piccole aperture artifiziali in una parte car-
nofa del corpo , per ifpremerne fuera un 
umor fuperfluo , o per dar efito a qualche 
nocivo umore. Vedi F O N T Í C U L U S . 

Comunemente elleno fi fanno nelle brac-
cia, nelle gambe, o nella fchiena, con cau-
fíici, o con incifione. Si debbe aver l'av-
vertenza di fituarle verfo i l mezzo di un 
mufeolo , affinché i l moto neceífario della 
parte non dia incomodi , o dolore al pa-
ziente. 

V i é un agevol modo di fare una Fonta-
n e l l a , che riefee aíTai bene ne'fanciulli, co
s í : dopo di aver applicato un poco d'empia-
ftro velicatorio , circa la grofiezza d'un pi-
fello, alia parte dove fi vuol fare la FON-
T A N E L L A , cd iv i lafeiato fiare per poche 
ore, egli apportera vefica : la peile efiendo 
follevata , vi fi applica, a l fo l i to , un grano 
di cece, e fi comprime ftretto con faíciatu-
ra , finché a poco a poco vi s' interna , e 
forma una F O N T A N E L L A . 

Elleno fono molto uti l i in parecchi mal i , 
diverfi de'quali quando fono oí l inat i , appe-
na poífoso fenza eñe curarfi ; come un idro-
cefalo, un1 oftalmía, ulcere invetérate &c . 
Vedi S E T O N E . 

F O N T E , FONS , nella Storia naturale, 
una fontana , una forgente d'acqua viva , 
che fcatuníce dalla térra . Vedi A C Q U A e 
FONTANA . 

L ' origine de' F o n t i , o delie fon t añe , é 
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una cofa molto controverfa tra i nofiri rao-
derni Natural i f i i . — L i Sigg. Mariotte , e 
Perrault l ' aferivono alie pioggie : ¡a loro 
dottrina é , che l'acque piovane penetrano e 
pervadono la térra , fin a tanto che incon-
tr ino un fuolo o flrato cretofo; i l quale di
ventando un fondo baílevolmente fodo , per 
íofienere e fermare la loro difcefa , elleno 
feorrono via via Jungo ello per quel verfo 
che la térra declina, finché trovano un luo-
go od un'apertura nella fuperfizie , per la 
quale eífe acque fcappano, e fan la forgen
te od i l capo di un fiume . Vedi S T R A -
T U M . 

Ora, che la pioggia per queíl'efíettó ba-
fli, appar di qua , che avendo calcolata la 
quantita di pioggia edi n e v é , che cade ogni 
anno su quel tratto di terreno, che ha da 
fomminifirare , per efempio , V acqua alia 
Sena ; trovafi che il fiume non ne compren
de una fefia parte. Vedi P I O G G I A . 

I Fonti d' ordinario nafeono a pié delie 
montagne : la ragione, eglino dicono , fi é j 
che le montagne raccolgono i l piu d'acque y 
edannoadeíTe la maggior difcefa per i l me-
defimo verfo: eche fe vediamo talvolta dei 
Fonti fopra terreni alti , ed anche su le c i -
me delie montagne *, le loro acque faranno 
ñate pórtate da ahri luoghi piu lontani , 
confidersbilrnente piü a l t i , lungo letti di cre
ta o per un fondo cretofo, come ne' lor al-
vei naturali . •—Se avvien pero, che vi fia 
una valle tra una moníagna , su la cui ci
ma v 'é nnFonie , e la raontagna che ha da 
fomminiíirargli la fuá acqua; i l fo^ íe f idee 
confiderare come un'acqua condotta da un 
ricettacolo d¡ una certa altezza per un ca
na le fotterraneo , per far poi un getto di 
«guale o un po'minore altezza. Ved¡ P I O G 
G I A . 

Que fia teor ía , é fiata recata fetto 1' efa-
me di M . de la Hire , nel fuo articolo i l 
piü cífenziale , e quello di cui pare che gli 
Autori íoípettallero o diffidaífero i l meno . •—• 
Egli s é adoperato per trovare con l'efperi-
mento, fe i'acqua della pioggia o della ne
vé penetraííe la térra , giü íino alio ílrato 
cretofo : i l rifultato deile fue ricerche fi é , 
che tali acque non pervadono la térra appe-
na íedici pollici , in quantita fufficiente per 
formare una piccioliífima raccolta d' acqua 
fopra un fondo folo . Aggjugnefi, che gli 
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venne cib trovato, quando la t é r r a , su cui 
fece i l fuo efperimento, era affatto nuda di 
tutte 1'erbe e piante; ma tofto che e 1'erbe 
e le piante fpuntarono, echefurono crefeiu-
te a qualchemole, t an t ' é lungi chclapiog-
gia caduta fi poteíTe raccoglisre alia pro-
fondita di fedici pol l ici , che ella né pur ba-
ñb per nutriré le piante, ma vi fu bifogno 
d'irrigarle. Per quel che riguarda la quan-
tita d'acqua , difpendiata nell'ordinario man-
tenimento ¿elle piante . Vedi V E G E T A -
Z I O N E . 

I I Dottor Halley riferífee l ' origine de' 
Fvmi meramente ai vapori , follevati dal 
calor del Solé , o de'fuochi íbt terranei , dal 
mare, dai laghi , dai fiumi &c. Quefti va
pori cosí follevati, ei fuppone, che fien da' 
venti portati su per le baííe ierre ai monti 
ed ¿lie eviene di mont igne, e che iv i fieno 
fpint!, da! corfo dell'aria, ad afceodere con 
día su le cime, uove Tatmosfera cííendo af-
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Qki rara e UsádB^ne ritiene piccioia parte i 
i l reño fi condenfa in rugiada, che tofto pre
cipita , trapelandQ giu per h ferepoli de'faf-
f i ; e parte entrandoae nelle caverne de'col-
l i , vi fi raccoglie , come in un limbicco, 
che eííendo pieno una volta , il lopra piu dee 
correré alie parri piíi baíTe del ricettacolo , 
e dirompendo o sbucando su la cofta del col-
le , formare dclle feparate forgenti, malte 
delie quali feorrendo giu per le valli tra le 
fchicne de' monti , ed alia fine unendofi , 
forman de'piccioii rivi , e moiti di quefii 
concorrendo in un canale comune formano 
fiumi. Vedi FIUME . 

Ora per moí l rare , che i ! vapore é un fon
do fufficiente , per íuppüre a tutte le fonta
na, a tut t i i fiumi, &c. i l medefimo ülu-
ítre Autore fa un calcólo della quantita di 
vapori che fi follevano dal mare , per 1'azion 
del Solé ; il rifultato di un efperimento fat-
to da lui a tal fine, fi fu , che la groíTezza 
del!' acqua evapórala dalla fuperfuic del m i 
re, nello fpazio di duc ore, in tempo di fta-
te , é una 53.a parte di un pollice ; che per 
facilitare i l calcólo , fendo fuppofta folamen-
te i la quantita di ~ di pollice trove-
raíli efalata in dodici ore. —Suquef ío prin
cipio v ogni raiglio quadrsto troveraffi fva-
porare in dodici ore, 6914 botti d'acqua, 
cd ogni grado quadrato, 33 millioni di bot
t i . L ' área del Mediterráneo eflendo dun-
que ftimata 160 gradi quadrati, perderá in 

Tom. I V , 

vapore, in UQ giorno di State, 5289 tx\'\U 
lioni di bo t t i . 

Puré la quantita di vapore, a queño ma-
do elevata, ancorché grande , é folamente 
V avanzo di que! che C folleva per un al-
tro mezzo, cioé per l i vent i , che taivolta 
fpazzano i' acqua piu preño di quel che pof-
fa follevarfene per i'azion de! Solé , Vedi 
E V A P O R A Z I O N E . 

Per trovare la quantita d'acqua che il 
Mediterráneo riceve, diafi , che i piu con-
fiderabili fiumi che in eííb sboccano, cioé 
i ' Ibero , i l Ródano , i i Tevere, i l Po , il 
Danubio , i l Niefter , i l Borifiene, i l Ta-
na i , ed i l Ni lo , fomminiflrino ciafeuno dic-
c¡ volíe altrettanto d'acqua che i l Tamigi ; 
non che ognunod'eíli in realta fia cosí gran
de ; ma fi conceda , per l i r iv i e fiumicellí 
rainori : ora i l T a m i g i , fi é trovato per cal
cólo , che fcarica 20300000 botti d' acqua 
ogni giorno. Tu t t i dunque i nove fiumi fo-
pramentovati, fcaricheranno folamente 1827 
miliiom di botti in un giorno, eh ' é poco 
piu di un terzo di quel che fi folleva di 
vapore in quefto ftefifo tempo . Vedi V A 
P O R E . 

Dopo tutto quel che íi pub d i r é , in fa-
vore e della pioggia e de' vapori , confeífar 
dobbiamo , che foggiacciono tuttavia a gran-
di difficoha; e lafeiafi ancor adiío ad inve-
fligare una teoría migüore . La perpetuita 
de'diverfi Fontt , che fempre danno la me-
defima quantita d'acqua, quando vien fom-
rainitlrato i l men di pioggia, e di vapore, 
e quando il piu , é una obbie/ione forte contro 
arabedue . II Sig. Derham fa menzione d'una 
forgente nella fuá parocchia d 'üpminf ie r , che 
non poté mai accorgerfi coll'occhio fuo pro-
prio , che nelle maggiori ficcita ella foííe pun
to dimtnuita; eziandio quando tutt i gli fia-
gni de'contorni, tutt i i vicini rufcelü erano 
ña t i fenz' acque per piü mefi ; né che mai 
foííe tampoco accrefeiuta nelle piu umide e 
piovofe ftagioni , falvoché forfe per poebe 
ore , alia caduta d'improvvife e gagliards 
pioggie. Se quefb Fonte aveflfe la fuá ori
gine dalla pioggia e da' vapori , i l fuo ac-
crefeimento o la fuá diminuzione corrifponde-
rebbe efattarnente all' accrefeimento e alia 
diminuzione delle fue caufe, ficcorae fuccede 
attualmente nelle Fontane, che feorrono fo-
lo per un certo tempo, e che devono indu-
bitabilmente la loro origine alia pioggia ed 
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ai vapori. Aggiungafi a cib un' altra cofa 
notabile in cotefto Fonte d 'Upminfter , cd 
in m i l l e a l t r i ; cioé, ch5 egli efce da una pol
lina od eminenza cosí poco ekvata al di fo-
pra delia pianura , che quefta colima non 
eontribuifce nicnte piü a condenfare i vapo
ri od a ferraare le nuvole, di quel che fac-
cian le piü baííe terre. Egli trova, che i l 
piü alto terreno nel paeíe circonvicino , non 
va al di fopra del iivello del mare piü di 400 
picdi; e che cofa é una cosí poco notabile 
elevazione di térra , rifpetto alia condenfa-
zione perenne di vapori, opportuna a fom-
miniflrare un Fonte tanto coníiderabile i e 
tutte le terre alte infierne, che fi trovano 
in tutta la Provincia, farebbon ellenu forfe 
capaci di raantenere le tante forgenti , ed 
i fiutnicelli che vi fono? 

Alcuni altri Naturalifti ricorrono percib 
al mare, e dirivano l'origine át1 Fonti itn-
mediatamente di l a ; ma come l'acqua ma
rina fi poíTa follevare fin alia íuperfizie del
ia noOra tér ra , ed anche fin su le cime de' 
mon t i , é una difficolía, che non van d'ac-
cordo a fpiegare. 

Alcuni s'immaginano una fpezie di rocche 
foí terranee, fcavate , fatte per ricevere i va
pori acqaei dal fondo della térra , e che fan 
come la parte di i imbicchi, nel condenfarli 
e convertirli in acqua. A l t r i , come M . de 
la Hire &c . lafcian da un canto la ne ce Hit a 
de'limbicchi, e fiimano baña re , che vi fien 
de' grandi ricettacoli fotterranei d' acqua , all' 
altezza del mare, donde i l calor del fondo 
della t é r r a , od anche i l fuoco céntrale (fe 
tal cofa puré vi é ) follevi i vapori , che 
pervadendo non íoiamente gl ' intervaüi e le 
fe (fu re degli f l ra t i , ma i corpi degli llrati 
medeíimi, arrivano alia fine vicino alia fa-
perfizie j dove eíTendo condenfati dal freddo , 
fcorrono vía vi a a dilungo ful primo leíto di 
creta, che ivi incontrano, finché un'aper
tura nel terreno l i fa sbucar fuori . M.de la 
Hire aggiugne, che i fali delle pietre, e de' 
raineraü poífono contribuiré a trattenere e 
fiífare i vapori, e convertirli in acqua. Ma 
abbiamo un ancor piü naturale e fací le ma
niera di rapprcfentare , come le acque del 
mare fieno fpmte su l 'alto de 'mont i , &c . 
con mettere in un hacino, o in una vafea 
d'acqua un raucchio d'arena, o di cenen', 
ovver un picciolo pane, o altra cofa fimile; 
i'arena rappreftintera qualche té r ra , oqual-
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che ¡fola; l'acqua nel hacino, W mare che 
la circonda. Biíogna concepirc, che l'acqua 
del mare, de'laghí &c. fi folleva e giugne 
fino su i monti , nello fieífo modo che 1' ac
qua di quefto hacino afcende quafi fino alia 
fommita di queíto mucchio d' arena. — H 
principio o la cagione dell'afcefa in entram-
b i , é fenza dubbio la itefla che quella dell' 
afcefa de' liquidi ne' tubi capillsri , o tra' 
piani contigui, o in un tubo riempiuto di 
centri , i l che tutto in oggi fi fpiega gene
ralmente con la doítrina de!i' aítrazione . 
Vedi A S C E S A , C A P I L L A R E , A T T R A Z I O -
NE &C. 

F O N T E , ne' r i t i della Chiefa , Fonte bat-
teftmalc , é un vafe di pietra , o di mar
mo , nella piü baffa eílremita d' una Chie
fa Parrocchiale, che ferve per tenervi 1'ac
qua , che fi adopera nell' amminiilrare i l 
Sacramento del Battefímo . Vedi B A T T E -
S I M O . 

U n Fonte haptismale era anticamente i l 
carattere d' una Chiefa Parrocchiale. Vedi 
P A R R O C C H Í A , C C H I E S A . 

I I fuo luogo , al prefente , é nel fondo 
della Chiefa , o in una cappelletta dentro 
la Chiefa. Anticamente era fituato in una 
piccola Chiefa, diftinta dalla grande, ben-
ché vicina ad eífa, chiamata il Battulerio. 
Vedi B A T T I S T E R I O . 

Era cofa ordinaria, ne'primi fecoli del
la Chiefa, che i Fonti battefimali fi riem-
piffero miracolofamente , nel teropo della 
Pafqua , che era la lor folenne fbgione di 
battezzare . Baronio reca diverfi efempj di 
queíli Fonti miracolofi , negli anni 417 , 
554 , e 558. 

Pafchaíino Vefcovo di Lilybazum , che 
fcriífe nel 4 4 3 , oiTerva che nell'anno 417 , 
fotto i l Pontificato di Zofimo , fu com-
meífo un errore nel tempo della ceiebra-
zion della Pafqua; eíTendofi tenuta a i 25 
di Marzo , in vece dei 22 d' Apriie , ch' 
era i l tempo, in cui fu celebrara a Co íhn -
tinopoli . Egli aggiugne, che piaeque a Dio 
di moftrar 1' errore in una maniera convin
cente , per mezzo de' Fonti di un certo 
villaggio , che folevano fempre eííere mira
colofamente rierapiuti nel tempo di Pafqua; 
e che in coíeft 'armo, nol fu ron o prima dei 
22 d ' A p r ü e . Vedi Tillemont Htj i , Ecckf. 
T o m . X . pag. 678. tóyg , Gregorio di Tours 
pag. 520. 516. SCSÍ 
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F O N T Í C U L U S * , o Fontanell» , nclla 

Cirugía , un nome genérale per di notare i 
cauterio i fetoni, e íiniih altn fcanchi fat-
t i dairarte . Vedi F O N T A N E L L A , S E T O N E , 

C A U T E R I O , & C . . . . . . . C R 
* L a parola e un diminutivo dt rons, fon

tana , o forgente, 
F O N T I N A L I A , o F o n t a n a h a , neil an-

tichita , una fe (i a reiigiofa , celebrata dai 
Romani , ín onore delie dcitadi che prefie-
devano alie F o n t a n e , od aile forgenti. Ve
di FONTANA. 

Varrone oííerva che v' era i l córtame di 
viGtare i pozzi in que' giorni , e di gittar 
corone nc-lie fontane . —• Scaligero ne'le fue 
congetture íopra Varrone, crede che queíU 
non foffe la Feíia delie fontane , come infi-
nua Ferto ; ma della Dea Fontana di cui v i 
era un Delubro, o Te m pío in Roma, vici-
no alia Porta Capcna, chiamata anco P o r t a 
F o n t i n a l i s : ed aggiugne che di quefta Fon-
.tana Cicerone paría nel f io íecondo Libro 
de Legibus . —- Le F o n t í n a l i a íi celebrava-
no at tredjct d' Ottobre. 

F O R A G G I O * provtfíone per lo befíia-
rne, di fieno, di vena , e di pagüa \ parti-
colarmente nella guerra . 

* Schinnero d i r i v a l a parola foraggt o d a 
foras agere, perche / i v a fuera a cerca<-e 
i l Foraggio : A l t r i , d a Far , che á r n i c a -
mente fignificava ogni for ta d i grano : 
Mcnagio , d i Foderagium , che h d i r i v a -
ta d i Foderural, o Fodrum , v ice ufata 
d a ' R o m á n i nel fenfo m* de fimo : C u i a c i o 
e D a C a n g e , l a dir ivano d a l Tedefco 
F u í t e r , p a f e ó l o de1 c a v a l l i : N i c o d , d i 
Fárrago , che letteralmente fignifica quel 
che m i chiamiamo Foraggio ; e f igurata-
mente , u n a m i l l u r a d i diverfe fpezie d i 
cofe. Vojfio , d a l G e r m á n i c o foden , o voe-
den , a l imentare . H i c k s d a l Saffone Po
dre, o d a l f Ingle/e Fodden , o d a l baffo 
L a t i n o fodrum. 

Nei marciare , nelP 
dee por cura, che la cavalleria poíTa tro
var Foraggia* Andaré al For . iggio , foraggia-
ve , & c . 

Una quota di F o r a g g i o , é ía porzione di 
fieno, di paglia, e di vena che íi da ad ogni 
uomo a cavallo , per i l mantenimento del 
fuo cavallo, di un giorno ; che fuol cífere 
dodici hbbre di neno , ahrettantodi paglia, 
c iré m-iure di vena. Vedi RATION. X 

F O R 16$ 
F O R A M E N , nelP Anatomía , u n n o i m 

dato a certi pertugi, o perforazioni, ¡n di
verfe parti de! corpo; come i l 

FOR A M E N lacerum , vedi D U R A tnater . • 
F O R A M E N della membrana tympani 7 é una 

perforaxione neila membrana de! t ímpano, 
ncircrccchia ; che ammette i l paffaggio deh' 
aria , del fumo &c. dal meatus del palata 
al t ímpano . Vedi O R E C C H Í A . 

Quefto paffaggio h piccoHílimo , e feorre 
obliquamente dal tympanum per la parte 
fuperiore della fuá membrana , vicino al 
proceífo del malleus . L'eíilfenza di quefta 
perforazione é piu evidente, quando i l pa-
lato é affetto da alcune ulcere, per V egref-
fo dell' aria , allorché i l paziente ottura i l 
nafo, e la bocea, e fa ufeire a forza 1' aria 
per 1' orecchie ; che per qualunque inípezio-
ne anatómica. Vedi T Y M P A N U M . 

F O R A M E N ovale , o F O R A M E N B o t a l l i , 
un'apertura ovale, od un paffaggio per i l 
cuore del feto, che íi chiude , dópo che la 
creatura é nata. ( Vedi T a v . A n a t . Sp lanch . 
fig. 12. l i t . g. ) Vedi I ' articoio F E T O . 

Principia al di fopra della vena corónale, 
vicino air auricola delira ; e pafla diretía-
mente nelP aune ola finiera de! cuore. Vedi 
C U O R E . I I Foramen ovale é una deÜe par
t i a d t e m p u í del Feto , peí le quali ei difFe-
rifee da un adulto , Serve per la circolazia" 
ne del fangue nel feto, fin al te ni ) o che i l 
bambino refpiri , e che fia no aperti e meííl 
in moto i polmoni . Vedi R E S P I R AZTONE . 

11 fuo ufo fu prima cíattamente deferitto 
da León Botalio d'Aíf i nel Fieman te , neli* 
anuo 1562 1 i l qua'e rintracciando e deli
neando il corfo ed il paffaggio del fangue, 
aíferl che i l Foramen ovale é un paffaggio , 
per cui i l fangue nei Feti traimetto(i dal 
deftro veníricolo al íi mitro. 

Gl i Anatomíci raoderni aderifeona ajít 
feoperta j ed i ! F o r a m e n ovale é in oggt te-
ñuto generalmente per una parte neeeflTá-
r i a , nel íirteraa della circolazione del fan« 
gue nel Feto. Vedi C I R C O L A Z I O N E . 

Ali*apertura del F o r a m e n , v ' é una fpezie 
di fluttuante membrana, che raffomiglia ad 
una válvula; roa non ne ha í'offizio: ella 
non impedí ice, che i l fangue pañi da una 
delie auricole all'altra : ella non ícrve per 
a í t ro , giufta 11 parere di Winslow , che a 
chiudere il Foramen , dopo che i l feto é 
ufeito alia luce» 
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Generalmente é ñato crédulo, che i l F o -

fámn ovale poteffe tavolta rimancre aperto, 
anche negli adul l i ; ed in fa t t i , divcrfi Au-
tori ce ne íomminiítrano degli e íempj . 

11 Dottor Connor ci afficura di averne 
írovata chiufa fol la met^ in una fanciulla 
di 4 o cinqu' anni ; ed in ua'altra ch' cgli 
diffccb a Oxford, v'era re íh to adito dape-
netrarvi con una t en ía . Di j fert . M e d . P h y f . 
de S t u p . O J . C o a L 

L ' aecurato Sig. Cowper agglugne , ch' 
egii ha fpeíTe volte trovato ií Foramen ovale 
aperto negli adulti. A n a t . A p p e n d . fig. 3. 

E gli Anaiomici di Parigi offervano, che 
nel vitcllo marino i i F o r a m e n ovale é aperto 
fempre; e che appunto per queíio egü éca-
pace di fiare cosí a lungo íb í t ' acqua . 

Credefi parimenti che a un dipreífo poífa 
dirfi eífere flato i l cafo, nelle flraordinarie 
xicupere di períone fomrnerfe , impiccate 5 
&c. Vedi A N N E G A R E . 

Ma i l Sig. Chefelden s'arriíchia di riget-
tarc tutte quefle autorit^i; e vuole , che i l 
F o r a m e n ovale non fia aperto né in alcun 
anímale íerreflre adulto , né negli animali 
arjfibj» — Quando prima ci s' applicb a far 
diíTezioni, dice , che non gli er^no punto 
íofpeíte le írequenti relazioHÍ degli Autori 
circa i l foramen ovale aperto ; raa da poi tro
vo eh'egli avea prefo erróneamente i5 ollium 
delle vene coronarie per i l Foramen 5 e lo 
íleífo, ei penfa, che k r k accaduto agli altri 
Autori ; i quali afferifeono , ch'egli é fem-
pre aperto negli animali anfib}; imperocché 
dopo una diligente rieerca nella noíoraia di 
quefli animali, non poté rnai trovarte aper-
10 in alcuno. Vedi A N F I B I O . 

N é giudica tampoco , che que fio foffe 
íufficicnte, per renderc coteíle creature ca-
paci di vivere íott' acqua, come vive i l fe
to ne l l 'ú te ro ; fe non foííe parimenti aperto 
11 du£lu§ aríeriofus. C h f e l d . a t . Dsr. P h v L 
T b e c L 1. TV. c.7. 

F O R A S T I E R O . Vedi F O R E I G N . 
FORBIRE Patro di lifci are, nettare^ 

luñrare armi j come íchioppi, piftelle y fpa-
dc, & c . Vedi F O R B I T O R E . 

* L a parola furbishing di c a í fi fervom-
gí1 Ingleft , e formata d a ! Francefe four-
biííurc , che H i c k s d e r i v a d a furben , 
(he nella l'mgua degli ant ich i F r a n c h i fi-
gni f i cava nettate , polire . Abbenche M . 
U m o amip 'mmlk á ¡ dirivarc in Frams-
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fe fourbir e fourbiffure, d a i r Ingle fe fur-
bish , e furbishing. Skinnero o^jervo che 
alcuni A u t o r i l a dirivano da l Lat ino 
furvus e fervor; m a quanto a l u i , l a de
r i v a d a l G e r m á n i c o farb colore , | e far-
ben , fingere e dar colore. 

La Fo tb i tura principalmente fi ía con lo 
fmerigüo. Vedi S M E R I G L I O . 

F O R B I T O R E , una per fon a che polifee, 
e luftra a rmi , facendole lifcie e rifplendcn-
t i . Vedi F O R B I R E . 

Nel fe ufo genérale della parola , ella in-
chiude quel che in oggi chiamiamo A r m a j o -
l i , e S p a d a r i : ma in piu riflretto fenfoffi 
appropria a coloro che fan belle , e iuílrc le 
fpade , ed altri arneíi ed armature vecchie t 
o irruginite . 

Tra gli ufiiiali della Torre vi é un F«r-
üisher (Forbitore) dell'armi piccol«; ed uvt 
altro delle fpade : ed i ! fimile é nella mag-
gior parte delle ahre armerie *, come a Si. 
James , Windfor , C b e í k r , Plymoutb 9 
H u l l , e Berwick , 

F O R C A . Vedi in Latino F U R C A , e Y 
ínglefe G A L L O W S . 

F O R C A T A , o Forcuta, nell' Araldica 9 
una eroce che é forcuta ncU' cÜremit^ . 
Vedi C R O C E . 

Upton la rapprefenta piuítofro come an-
corata y V eftremitadi voltandoíi in una ma-
niera eircolare i» punte acute; dove la vera 
croce Forca ta , ha le fue forche compoíle 
in lince rette^ e l ' eílremitadi oí tufe . Ve
di T a v . A r a l d . 

FORCEPS * , un iÜrumentG di chirarga, 
col quaie s'aSTerrano fi saglkno , o fi íirap-
pano le partí moríe , e corrotte &c. Come 
par s' eíh'aggono dalle íerite &c. i corpi e-
ñ r a n e i . 

* L a parola Utteralmeme Jtgní f ica u n p a p 
d i ten agite. 

Sonó di diverfs forme , lunghe, ripiega-
te , u ricurve, con densi , con roftri r falte 
a mezza luna, &c. Vedi S P E C U L U M . 

FORCIBLE Ent ry , un violento , attua-
le ingreíTo nelle cafe, nelle terre &c. di ar-
mati; , o fia che fi lácela iv i violema o tor
io a qualche perfona, o no. Vedi ENTRY» 

F O R G I B L E Ho ld ings o cktaining y i l rite
ner con viülcnza , e con mano forte, i ! poí-
feíío (Fuáa t é r ra , & G . onde colui che vi ha 
d-iritto legittimo d' ingreífo n ' é riípinto # 
teHuSo fuoia». 

%OKr 
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F O R D I C I D I A * , nel l 'ant ichid , una fe-

fta appreíío i Romani, tenuta ai 15 di Apri-
le : cosí ehiamata dal Latino forda , una 
vacca pregna, c da cedo , uccido , o íacrifi-
co i a cagione che le vacche erano m facri-
ficate alia Dea Te l lure o Terra . 

* Forda, una vacca pregna , jecondo O v i 
dio , á/m>* ^ fero, portare ; o piutto-

Jlo , rowf credono Scaligero e Sa lmafw , 

gnificato. 
Varrone fcrive, che divcrfe di quefte vac

che fi facrificavano nelle Curie . L i v i o , e 
Dionigi d'Alicarnaíío riferifcono, che fe ne 
/aerificava una per ogni Curia ; cosí che 
erano 30 in tutte ; lo che é confermato da 
Ovidio F a j i o r . l ib. I V . v. 6 3 1 . 

Le F o r d i c i d i a furono prima inftituite da 
Numa, in occafionc di una genérale ílerili-
ta fra i l beüiame : Ovidio' da una partico-
lare deferizione della cenmonia nel luogoci-
taío . Egli aggiugne , che parte di quefte 
vacche (aerificavaíi nel Tempio di Giove, 
cioé nel Campidoglio . 

F O R E I G N * , cofa forafliera, eílranea , 
o che vien da di fuori. 

* L a parola e f ó r m a l a d a l L a t i n o fores , 
p o n e , o foris, fuori i o forum, merca' 
t a , & c . 

Foreign minifter, prince , goods , &c. mi-
niftro forafticre , principe eflero , beni o raer-
canzie ejlere &c . fono appartenenti ad altre 
Nazioni . Vedi M I N I S T R O , & C , Foreing to 
the purpofe, cjtranco al propofito, fignifica 
una cofa rimota, o impertinente . 

La materia é foreing , eftranea ali ' idea 
dello fpazio T c ioé , non é in eflfa inereníe j 
ma avventizia. Vedi V A C U O , 

Foreing plants , piante foraíliere , fono 
particolarmente chiamate efotiche. Vedi E-
S O T I C O . 

I n alcune Unlverfira fí da 1'appellaziont 
di foreign doS lon , doBores forenfes , a quelH 
che non rifiedono nel luogo , o nell' Un i -
verfita; ma fi adottorano per andar ad abi
tare altrove, e in altre regioni. Vedi Dox-

\ T O R E . 
Nel i a Vita di San Paolo , Vefcovo di 

Verdun , ícriita da un Autore anón imo, e 
pubblicata da un MS. vecchio piu di 400. 
ánni dal Bollando , ixovx&mo forenfispresbyter, 
per un nrete che ahila in altre parti . L ' 
ifteffo Bollando aosa , che Sant' Ambrosio 
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ha adoperata la parola forenfii , per ex
terior. 

F O R E I G N , O F o r a i n e T r a i t t e , é un dirit-
to che fpetta al Re di Francia, d'un 20.1"8 
della valuta di tutte le merci introdotte 
od efportate fuori del Regno . Vedi D A -
Z I O . 

F O R E I G N , é anche termine légale , in 
Inghilterra , che fuole accoppiaríi con di
vcrfe voc i . Cosi 

F O R E I G N A n f w e r , é quella r i fpoík, che 
non fi pub provare nella Comea o Pro
vincia , dov' ella fi fa . 

F O R E I G N A t t a c b m c n t , é un fequeflro di 
effetti efieri trovati dentro un luogo libero 
o C i t í a , nelle raani d' una terza perfona, 
per foddisfazione di alcuni Cittadini , a' 
quali i l foraíliere é debitore di dinaro. Ve
di A T T A C H M E N T . 

F O R E I G N niatter , nella Legge , é un af-
fare, od una materia, che fi ha da prova
re e giudicare in un'altra Provincia , &c . 
Vedi M A T E R I A . 

< F O R E I G N Oppofcr , o Appofer , é un mi-
niftro nell' erario o Fifco ( E x c h e q u e r ) a cui 
tu t t i i Sheríffi , o balivi fanoo capo, perché 
egli apponga la fuá cera verde , dopo che 
fono ü a te efaminate le fomme che fi deo-
no rifeuotere da un miniilro dell'erario chia-
mato clerk of the pipe . 

F O R E I G N P l e a , é un ricufare i l giudice 
come incompetente, perché la materia che 
fi ha tra mani non é dentro la fuá giuris-
dizione . Vedi P L E A . 

FORENS1S T o g a . Vedi T O G A . 
FORESTA , nciP Inglefe F O R E S T , i n 

Lat. S i l v a • termine Geográfico, che figni
fica un bofeo od una feiva grande . Vedi 
S E L V A , 

* L a parola } formata d t l L a t i n o Foreíla , 
che trovaj i ne Capitolari d i C a r l o m a g n o , 
e che h der ivata d a l Gtrmanico Forft , 
che fignifica l a fleffa cofa. Spelmano l a 
d i r i v a d a l Lat ino foris reñat , a cagio
ne che le ForcQe fono fuori delle C i t h . 
A l t r i d ir ivano Foreíia , a feris, q. d . F e -
refia , quod fit tuta ftaíio ferarum. 

Le Forefie Catedotria ed Ercynia fono fa-
mofe nella Storia . La prima fu un celebre 
rifugio degli antichi P i t t i , e Scotti : la fc-
conda anticamentc oceupava una grandifil
ma parte dell' Europa ; in particolare la 
Germanis j h Polonia ? l ' Unghcria % & c . 
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AI tempo di Cefare , ella fi eílendeva dal 
limiti deH' Alfazia e degli Svizzeri fino alia 
Tranfilvania i ed era computata lunga i ó 
giornate, e nove larga i alcune partí della 
qualc rimangono ancora in oggi . — La 
Foref la di Dean nella Provincia di Glou* 
cefter é famofa per i lavori di ferro. Vedi 
F E R R O * 

G l i antichi adoravano le Forefle , od i 
Bofchi , e s'immaginavano che una gran 
parte det loro Dei ivi rifiedeíTero : furono 
fabbricati fpeffo de' templi neüe piu folte 
Forejle'y il buio ed i l fiUnzio d* eííe natu
ralmente infpirano fcníi di divozione, e fan-
no rientrar gli uomini col penfiero in íe 
íielfi. Vedi B O S C H E T T O . 

Per una fimile ragione, gli antichi Drui -
di facean le Forefle ií luogo di lor refiden-
7 a , ¡vi compievano i loro facrifizj, inftrui-
vano la gioventi^, e davano leggi . Vedi 
D R U I D Í . 

J l l k r t d i F O R E S T A . Vedi g l i Ar t ico l i 
A L B E R O , e L E G N A M E » 

F O R E S T ( F o r e f l a ) , in fenfo légale, fi de-
finifce per un certo territorio di fondi pian-
tafi d'alberi , e di u t i l i paícoü , privile-
giat\> per le beíHe felvatiche , e per l i vo-
íatili del boíco, per la eaccia e r i í e rva ; do-
ve quefti animali vivono fotto la ficura 
protezione del Re , per íuo prineipefco diver-
timento ; íerrato o liraitato con fegni irrc-
movibiii noti da5 pubblici regiílri , o per 
preícrixione ; ripieno di beíiie falvatiche , 
e d' ogni forte di caeciagione ; con pafcoli , ta
ñe erifugj di verdura ; per la conísrvazio-
ne e continuavioue delqual territorio,, o eac
cia rifervata, vi fono delle leggi peculiar! ^ 
de' privileg), e vi fono deftinati de 'Mimftr i 
che ne han 1'infpezione. Vedi B E S T Í E . 

Le proprieta ed i caratteri d5 una tale F o 
fef la , fono, prima v ch1 ella non puo cíTcre 
nelle mani d'altri , fe non del Re 5 perché 
niunoy fuorché i l Re , ha poteie di coftitui-
re quelle coramiíaoni , o Jeggi che fon ne-
ceífarie a tal uopo. Cib non oftante T Ab-
bate di W h i t b y ebbc Forefta per conceífione 
del Re Arrigo I I . e del Re Giova^ni, con 
tutti i min idr i che vi appartengono. — I I 
fecondo carattere, fono le corti rifpettitefi ? 
come quclla che chiamafi Juj i ice-feat , che 
fi tiene ogni tre anni; la S V J a n i m ó t e , tre 
volte ogni anuo j e V A n a c h m e n t , una vol-
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ta ogni 40 giorni . Vedi A T T A C H M E N T , 
J ü S T I C E , SwANIMOTE. 

I l terzo carattere é V ufí/.iilita che vi 
pertiene , per la confervazione de* pafeoli t 
e del felvatico; QueQi ufiziali fono \ i J u f i i -
ces of the Forefl , the warder , ranger , &ct 
Vedi ciafeuno fotto il proprio Arlicolo . 
J U S T I C E , &c . 

Ma la marca la piu eíTenziale d'unaFo-
re f la , é la f w a n i m o t e , una co r t é , o Tribu-
nale che verfa ed efamína le materic fpet-
tanti alie Forefle , & é infeparabile da una 
Foref la , come da una Fiera o pubblico mér
cate la corte detta pie-powder . Se queüa 
Corte, fwanimote, manca , non v i é piü 
F o r e f l a , ed íl territorio comincia ad eíTere 
fito da caccía ordinaria . Vedi SWANIMO-^ 
T E , &c . 

La maniera di fare una F o r e f l a , é come 
fegue : certi commiflarj deílinatí ed eletti 
fotto i l gran figillo, vifitano il fondo di cui 
tra t a í i e lo ferrano attorno: queílo ripor-
tato o regiftrato ne'la Canceileria, i l Re fa 
che fi proel a mi per tutta la Provincia, do-
ve é íuuato i l terreno , che egli é oramai 
una Foref la , e che da H ^n appreffo fara 
governato colie Leggi a/ the F o r e f l : e proi-
bifee a tutti 1' andar ivi a eaccia, lenza fuá 
licenza. 

Netur F o r e f l \ la nuova Forefta in Hamps-
hire , racconta la ftoria , che íu eretta su 
la rovma di ventidue Chiefe parrocchiali > e 
di tutt i i viiiaggi, caílelli , cappelle , &c . 
per ío fpazio di 30. miglia .. Oltre la N e w 
foref l , fuíTulono in oggi neU'lo^hilterra68. 
Forefle \ tredicí luoghi di cácele mi non del
la F o r e f l a , detti Chaces:* e piíi di fettecento 
ottanta Parchi. Vedi P A R C O . 

T nottrl antichi Re Normanni furono i 
primí che chiufero F o r ^ ,, e ne ftabilíro-
no la giurisdizione ; i l loro gufio gPincli-
nava grandemente alia Caccia. Nc l corfodi 
pochi regni dopo la Conquiila , v'eranogia 
Forefle iérrate o r i ícrvate , ben feífant' ot-
t o ; e furono fatte rigorollfiime leggi per la 
loro íicurezza y ed inflitte fevere pene ai 
trasgreífori. 

Guglielmo i l Conquifiatorcv ordinb , che 
foffero cavati gli occhi a colui che prende-
va in una Foref la un capriuolo , o un cigna-
le : Guglielmo Rufo , fece materia da forca 
il rubbare una darama : il prendere un lepre^ 

M 
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fu taíTato in pena di 2® fcellini; ed un co-
nielio 10 fcillini. . ' 

Eadmero aggUigne, checinquanta r.cthe 
perfone eííendo ftate prele , ed accufatc al 
detto Re Guglielmo Ruto , d avcr Kcifi 1 
íuoi capriuol., o da.ni , furono cttótcKi i 
purgarfi colla proya del fuoco &c. 

Arrigo 1. "on "cea diltinzioiie i r a colui 
che ucndeva un uomo, e colui che ammaz-
vaya un dfinoj e puniva quelii.che diíhug-
eevano la cacciagione , benché áltTbVe che 
nelie Forefte, o confifcando 1 loro beni , o 
con la perdita di qualche membro; rna Ar-
riao I I - riduíTe !a pena ad una temporaria 
carcerazione. 

Ricardo I . rinovb T antíca difciplina di 
caftrare , o di cavare gli occhi, a coloro ch* 
erano convinti di cacciare n t l la F c r e f l a : ma 
in apprefíb rilafsb un poco da quefto rigore, 
e fi contentb di fare che tali convinti ab-
bandonaílero la Joro patria , o pagaíTerouna 
certa pena pecuniaria &c. 
- F O R E S T fi ufa parimenti per modo di ag-
giunto . •— Le Citta F o r e f l , o forefliere á t W 
Impero, fono quattro Citta fituate nella Fo-
rejia , o Selva Ñera , parte dcll'antscaSelva 
H c r c y n i a , e fono Rhidfield , Waldhuíl , 
Seckinghen, e Lauffcmbourg . Ma in og-
gi , che i limiti della F o r e / i a ñera fono ri-
üretti , quefie Citta fono fuora de' fuoi 
confini. 

FoRÉST-i^w . — Le leggi delía Fore / ia fo
no leggi particolari , diñerenti dalla Legge 
comune d'Inghilterra . Vedi L E G G I . 

Avanti che fi faceffe la C h a n a de F o r e / i a , 
le traígreíTioni commeíTevi , fi punivano ad 
libitum del R e , ntl modo il piü fevero ; e-d 
anche nella C<2rr̂  v'erano alcuni capi o A r -
ticoli rigorofi, che la clemenza de'Principi 
venuíi appreífo , ha con fíatuto alterati per 
e/fi/as Foref t í e . 

Pur fin al di d'oggi, ne1 delitti che ri-
guardano h F o r e / i a , voluntas reputab'nur pro 
j a B o ; cosí che fe un uomo venga coito men-
tre da la caccia a un cervo, pub efiere arre-
flato , come fe V aveíTe prefo . II Forejier 
( miniñro che fopraintende alia F o r e / i a ) pub 
prendere ed arreíhre uno , che venga coito 
in una F o r e / i a con cani al guinzaglio , fer-
raato in atto di tirare , o colla mano infan-
guinata, &c. benché fieno fol prefunzioni. 

F O R E S T A G I L M , nelle nofire confuc-
tudini antiche , un tributo od un fervigio, 
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andato in difufo , che pagavafi dai fore/lers 
al R e . Vedi F O R E S T E R , 

N . la Braagoa, oiierva Lobineau, che T 
ofñi ;» dé-' F m j k n era octupato da'Signori 
c-si primo o t á m i , per i' íoro foreflagium 
Órsuto obüligati di fomminiítrare ai Lord , 
. , •id'c teueva cala aperta , coppe e cuc* 
c h u j . 

F O R E S T A L * , o P O R S T A L , nel Domes-
cay fi ferive F a r i f t e l , e lignifica il fermare 
uno nelia pubblica Ürada i od infultare un 
paíiaggicre, 

* Iba parola c formata d a l Sa/fone fore , 
inna / i z i i e ita', J i a z i o n e . — ' N e l l e L e g 
gi d Arr igo i . i l fen/o d i que/ia voce e 
Jptegato coi} : F c r t j t a l eíí , fi quis ex 
transvcrlo ¡ncuirat, vel l a v i m n expe
d i d , &, aliahet inimitum íuum. 

FOR E S T E R , un uñziale giurato della 
F o r e j i a , cicato per patcau Regia , accioc-
che icorra ptr la F o r e j i a , e mvigili su la 
caccia &c. aíbuc di coghete , aecufare, c 
preícntare i ciasgrelíon delle Leggi della 
F o r e ] t a . Vedi F O H E S T A . 

11 Cav. Gugheimo Temple rifenfee, che 
j Franchi avendo foggiogata tutta la Gaí-
lia , i loro Principi ndulicro la Fiandra in 
una ípezie di Govcrno \ e diedero ia qua* 
hta di Forejier, con parte della provincia, 
al piu vaioroío dei loro capitani. 

Quefta qualita di Lord Fore/ier duro fin 
al tempo di Garlo Magno, o íecondo altri, 
di Cario il Calvo , nci cui tempo eflendo 
eretta la Fiandra in Conrea , il titolo di 
Fore/ier fi cambió in quello di Conté . Ve
di C O N T É . 

F O R F E I T U R E * , originalmente fignifi-
ca una trafgreííione, od un delitto contro 
qualche legge pénale. Vedi T R A S G R E S S I O -
N E , L E G G E , &c. 

* L a parola e formata d a l ba/fo L a t i n o 
foristaé\ura; donde íorfaitura , e forfai-
ílura , ed i l France/e forfait . Forisfa-
£\ura viene d a forisfacere , che /econdo 
Jfidoro ftgnifica offendere , ingiuriare , f a
ceré contra rationera : e che probabi l -
mente d i r i v a d a foris , e faceré ^ q . d . 
un azione fuori d i regola , o contraria a l 
ie rególe . B o r e l vuole che forfait fia d i -
rivato dal l ' u /ar [ o r z a , o v io lenza : L a -
bineau nel /uo glojjario dice che forsfada 
propriamente f igm/ica una m u l t a , od aun-
tnendaj nonun delitto ^ o forfeiti l a q u a l 
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u l t i m a vece ci der iva d a i bájfo B r í t o n e 
forfed, u n a p e n a . 

Ma apprefl'o noi , é ín oggi piü fpeíTo 
ufata per 1' effetto di tale írasgreffione , o 
in fignifícato di perderé un d i r i t to , un pri
vilegio, un bene, un onore , un ufizio, o 
roba&c. in confeguenza della trasgreffione. 
U n feudo diventa vacante, per la forfeiture , 
o ribellione del fuo vaííallo . Vedi T R E A S O N , 
FlíLLONI A , &c. 

i k n i forfeited , e beni confifeati , differi-
feono : quelli che hanno un noto proprieta-
r i o , i l quale ha commeíío qualche delitto , 
per cui perde i fu o i beni , fi dicono e fíete 
forfeited. Quelli che un trasgredore non r i -
cenofee per fuoi, e che non fono pretefi o 
dimandati da a l t r i , fi dicono eííere confifea
t i . Stat. 25. Ed. I I I . Vedi C O N F I S C A R E . — 
Aggiugni che forfeiture i o for fe i t , é piíi ge
nérale; e confiícazicne piíi particolare , per 
quelli che devoro render contó ali'erario re
gio . Vedi C O N F I S C A Z I O N E . 

FORFEX, nella Chirurgia , un pajo di 
forfici, o di cefoje colle quali i Chirurghi 
tagliano . Vedi PAJO . 

La parola é qualche volta ufata parimen-
t i per mollette , per mor íe , o tenagliette ; 
e fi con fon de con f ó r c e p s . Blaccardo, e do-
po lui Quincy, la deferive eome un iflru-
mento per cavar denti. Vedi F Ó R C E P S . 

F O R M A , F O R M A , nella Fifica , dinota 
la maniera d'efíere , peculiare d1 ogni cor-
po; o quelio che lo coílituiíce i ! tal corpo 
particolare , c lo diüingue da ogni altro. 
Vedi C O R P O . 

I Filofcfi generalmente ammettono due 
principj de'corpi : La materia , cómela ba-
fe comune , od i l íubítratura di tutt i ; e 
la F o r m a , come quello che fpecifica e di-
fíinguc ciafeuno ; e che aggiunto ad una 
quantita di materia comune , la determina 
o denomina quefta, o quella; come legno, 
o fuoco, o ceneri, &c. Vedi P R I N C I P I O , 
vedi anco M A T E R I A . 

Ariüotele chiama la F o r m a Ki* o< T U , aa-ius, 
Ja ragione , o la maniera deli' eíTcnza , o 
delT eOere d'una cofa: ma íieceme vcit*. di-
nota foftanza , egualraente che effenza , una 
terribile controverfia é nata neilc fcuole , in 
quale fe rifo debbafi qul ufar la parola ; e fe 
]e Forme fien da computarfi foflanziali , o fol 
efíenziali ; c ice , fe le F o r m e de' corpi íieno 
íoílanze reali , cd abbiano un' efiflenza di-
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ílinta da quella della materia, o B0) Eg|; 
é certo, che i piü antichi Filofofi non fi fo-
gnarono mai di far la F o r m a una foftanza. 
Parmenide, c dopo lui Te le fio efpreffamen-
te afíerifeono , che tutte le ce fe naturali 
confifiono d' una e dell' iflcíTa fpezie di fo-
í lanza, e folamente differifeono negli acci-
denti . E quantunque Etnpedocle ammettef-
fe una F o r m a foflanziale ne' corpi raifli ; 
pur la negava negli e l e m e n t i e fojamen
te ne te 11 cva" una eífenziale. 

Galeno non accordava alia materia fe 
non la temperatura o mifiione dei prima-
rj elementi i nel che fu fecondato da AJkf* 
fandro Afrodífeo , da Filopono , e da a l t r i . 

Le F o r m e íoüanziaÜ , par, che ficno pri
ma ílate invéntate dai feguaci d' AriÜote-
Je, che flimarono, ¡a materia, fotto difie
ren ti modi o modificazioni , non bailare a 
cofiituir difíerenti corpi ; ma che qualche 
cofa di fofianziale era neceflario per farlí 
totalmente differire: e si introduflero 1c F o r 
me íoílanziali ; quafi sul pié delle anime , 
che fpecificano e diílinguono gli animali , 
Vedi A N I M A . 

Le confidtrazíoni , fulie quali principal
mente infifiono i Peripatetici, in conferma, 
zíone di quefia dottrina , fono : IO. Che 
fenza le Forme fofianziaÜ , tuíte le cofe na
turali farebbono deil' iüeíTa fpezie , natura 
ed eííenza j i l che fi fuppone un' aííurdi-
t a . '— 2o. Che ogni cofa ha la fuá peculia
re Jacoita , moto , ed optrazmne ; come la 
calámita, e. gr.\ha. que'lá ds attrarre ¡1 ferro; 
ma che queíla facolia non nafce o proviene 
dalla materia del corpo che é fol o paffiva ; 
né dagü accidenti; e pero dee provenire da 
una F o r m a ioítanziale. —30. Che fenza le 
Forme foftanziaii, non vi farebbe generazio-
ne ; imperocché una; produzion d' accidenti é 
folamente uu'alterazione. 40. Che fenza una 
tal F o r m a la natura d'un uomo, e quella d' 
un Iconc non diíFerirebbono. 

Quello che piü contribuí al loro errore, 
fu la circoíianza della vita e della morte: 
imperocché, oííervando , che Cubito che i ' 
anima era fi dipartita da un uomo, imrae-
díate ceííavano il moto , i l refpiro , la nuti i -
zicne &c. conchiufero , che tutte quefic 
fu nz ion i dipendevano dali' anima; e conle-
guentcmente che 1'anima era la F o r m a dei 
corpo anímale , o quella che lo colfituiva 
tale : c che 1'anima fcííe una foftanza, ín-

de-



dependente dalla materia, níuno ne dubitava ; 
donde le fornje degli altn furono íuppoíte 
egualmente íbftanrJali • 

Ma a quefto fi rifponde , che quantunque 
F anima íia quello , perché un nomo é uomo i 
c confeguentemente fia la forma del corpo 
umano, come umano: non ne fegue nulla-
diníeno ch' ella fía propriamente la forma di 
quefto noítro corpo, in quanto é corpo; né 
tíelle diverfe lúe par t í , coníiderate come di-
fíinte Tune dall 'altre^ 

Imperocché quefte di ver fe parti hanno le 
loro proprie forme cosí ftrettamente connef-
fe con la loro materia, che ella ne refta in-
feparabik , 1 Lingo tempo dopo che 1'anima 
ha laíciato i l corpo : cosí , la carne ha la 
forma di carne ; V offo d' oíTo , &c. dopo 
che é rimoíla i ' anima , egualmente che 
prima. 

La verita é , che i l corpo non diventa in-
capace di adempiere alie lúe folite funzioni, 
perché 1' anima i ' abbia abbandonato j ma 
1'anima íi diparte , perché i l corpo non é 
in iftato di efeguire le fue funzioni. 

G l i antichi e moderni Filofofi Corpufcu-
l a r i , infierne co' Cartefiani, eícludono per-
cib la nozione di forme foftanziali , e mo-
ftrano con parecchi argomenti, che la. forma 
c íblamente i l modas , o la maniera del corpo 
i n cui é inerente. 

E pero che vi fono tre foli modi primarj 
della materia, cioé la figura, lá quiete, ed 
i l moto ; con altri due provegnenti da quell i , 
cioé la magnitudine , e la fituazione 4 le 
forme di tut t i i corpi, íecondo ouefti Filo
fofi , confiltono in eífi ; ed eglíno fuppon-
gono, le variazioni, onde quetti modi fono 
capaci, bailare a dar tutta la variéta oííei/vabi-
le ne' corpi. Vedi MODO . 

Molte varietadi actualmente vediamo r i -
fultare dalle mutazioni in quefti modi ; che 
beniííimo íi ponno prendere per differenze 
di forma : cosí una leíina folamente diffe-
rifee da un ago nella magnitudine; un glo
bo da un cubo nella figura : un vetro tras
parente íe fia fpoiverizzato, riflettera la luce, 
ed apparira blanco ; e puré tutta l'altera-
zione confifte nell'ordine e nella difpofizio-
ne delle parti , quando i l formento é maci-
nato e ridotto in fariña , tutto i l cambia-
rnento confifte in una feparazionc delle par
t i contigue 5 e quando la fariña é diventa-
ta pane; che altro é cgli} fe non fe le me-

Tomo XV. 

defime particelle di_nuovo adúnate , i n urf 
altra guifa ? ColF agitare 1' acqua fi forma una 
fchiuma ^ fe V agitazione fi accrefee , le par-
ticelle efalano , e forman nuvole ; che ef-
fendo di nuovo coadúnate, ritornano in ru-
giada, in pioggia, in grandine, in nevé : 
e la medefima acqua , coll' acceífione o 
giunta del freddo , potea formarfi in diaccio . 
Tant i ditferenti corpi ; dotati di differenti 
quaiitadi, e che i Peripatetici fteífi confef-
fano fpecificamente differenti , provengono 
da un ifteífo corpo per i l mero moto, e per 
la quiete. 

La Filoíofia delle forme foftanziali, la fuá 
origine, i l fuo ufo, e la fuá elienfione, fo
no pofti in un perfettiftirao lume dal P. Male-
branche . 

I l modo di penfare, che prima la intro-
duífe , é quefto: ogni cofa che io percepi-
feo o fento nel guftare, nel vedere, e nel 
maneggiare quefto miele , e quefto fale , é 
nel miele, e nel íale: ma é certo, che le 
cofe ch1 io percepifeo nel miele , e, gr. i l 
colore , i l íapore &c. differifeono eííenzial-
mente da quelle che percepifeo nel fale ; per 
confeguenza , v i é un eflenzial divario tra 
ambedue -

D i qui fegue , che coloro fono grande
mente ingannati, i quali credono che tutte 
le differenze tra quefti corpi confiftano nel-
le differenti configurazioni delle parti com-
ponenti ; poiché la differente figura non é 
punto eflenziale ai differenti corpi : impe
rocché mutate quanto vi piace la figura del
le parti del miele , ed anche date ad effe 
quella delle parti del fale; puré egli é an
cor miele. 

V i debbe pe re ib eííere qualche foftanza 
aggiunta alia comune materia, per farli ef-
fenzialmente differenti .• e cosí le forme fo
ftanziali v i fi fono attaccate e quafi aunci-
nate; quelle fertili foftanze , che efeguifeo-
no tutto quello che veggiamo in tutta la 
natura . Poiché adunque in ogni corpo na-
turale v i fono due foftanze ; V una comune 
al melé , al fale , ed a tutt i gli altri cor
p i ; e P altra, quella che fa i l me lé , m e l é ; 
i l fale, fale; e tu t t i gli altri corpi, fa quel
lo che fono : ne fegue che la prima , cioé 
la materia non avendo contrario, ma eííen-
do indifferente a tutte le forme , dee rima-
nere fenza forza ed azione j come non aven* 
te motivo di difendere fe fteífa. 

Y Ma-
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Ma quanto alie forme íbftanziali, é ne-

ccííario che fíeno accompagnate ed inveílite 
di facoltadi e di qualitadi per lor difefa , e 
íuffiftenza. Quede debbono ftare fempre av-
vertite , per timore che non fi forprendano : 
elleno fono in poííeflb d' una cofa, cui han 
da tener falda contro gran numero di pre-
tenfori; e percib debbono ftare continuamen
te operando, per fortificarfi , c per eftende-
re i l loro dominio fopra le vicine materie , 
e fpingere le loro conquiñe quanto mai pof-
fono : fe reftaííero inerti , fenza azione , e 
fpreparate , altre Forme le coglierebbono , le 
fcaccerebbono , e le diílruggerebbono per fem
pre . Per efentaríl da ció , ftanno in continua 
íentinella ; c mantengono nemicizie morta-
l i , e antipatie contro quelle altre Forme , 
che fol vegliano ^jer diftruggerle. 

Che fe avviene V che una F o r m a occupi 
la materia, o i l ricettacolo di un'altra; che 
la F o r m a di cadavero , per efempio , colga 
i l corpo d' un cañe ; .&on bafta che quefta 
nuova F o r m a annichiii; la prima ; ma i l fuo 
odio deve in oltre iacldisfarfi con la diftru-
2,ione di tutte le qualita , che pertenevano 
alia fuá nemica. 

I l pelo del cadavero , deve adunque di
ventar blanco, mercé la creazione di un nuo-
vo colore : i l fuo fangue deve faríi rollo , 
ma d' un roííb , che non fi pub foípettare 
che fe la intenda col fuo nemico ; e tutto i l 
corpo dee veflir qualita, fedeli a quefta nuo
va fígnora , cui hanno da difendere con tut
to i l poterc che pcífono avere le qualitadi 
di un cadavero ; finché eífendo anch' elleno 
íbverchiate e vinte , queíla jpom^ ceda anch1 
eífa a vicenda , alia F o r m a di cacchioni, di 
ve rmi , &c. 

M a , conciofiaché nieníe pub cfTere in guer
ra continua j ma ogni cofa ha i l fuo luogo 
di quiete : ne fegue che anche i l fuoco dee 
parimenti avere i l fuo centro , do ve la fuá 
natural leggierezza di continuo lo porta , ac-
ciocché refti in quiete , ceífi d' arderé, ed an
che lafci i l fuo colore, ch'ei folamente man
tiene quaggiu per fuá difefa , 

Quefb bañi per un tal qual faggio delle 
confeguenze , tirate dalT importante princi
pio delle Forme foftanzialt y che é un prin
cipio infinitamente fertile, e porge ad ogni 
Filofofo tutte le maniere di fpiegazioni, e di 
foluzioni di difficolta, a mifura della fuá de-
-ftrezza 5 della fuá abilisa, ed inclinazione, 

F O R 
Le Forme fono d' ordinario diílinte in ejjen* 

z i a l i , ed acc idental i , 
F O R M E e j f c n z i a U , Abbenché i cinque mo-

di fopramentovati, prefi generalmente , fie-
no avventizj ; nulladimeno a quefto o'd a 
quel corpo , e. gr. al fuoco , od all1 acqua , 
fono eífenziali: cosí é a c c i d é n t a l e al ferro , 
T avere quefta o quella magnitudine , figu
ra , o fituazione ; poiché egli poté efiftere 
in differenti magnitudini , figure , e fitua* 
z ioni ; puré ad un coltello, o ad un marteí-
l o , la figura, la magnitudine , e la pofizionc 
delle part i , che lo coftituifcono martello, o 
coltello, fono eífenziali; ed eglino non pof-
fono efiitere , o concepirfi fenza d' eífe . 

D i qua s' inferifce , che quantunque non 
v i fieno Forme f o j i a n z i a l i ^ vi fon pero delle 
Forme e j f enz ia l i , per le quali le diverfe fpc-
zie de' corpi diventano ciafcuna , cib ch' elle-
no fono, e fi diftinguono da tutte le altre . 
Vedi E S S E N Z I A L E . 

FdRME 'Accidentati, fono quelle realmen
te inerenti ne' corpi ; ma in tal maniera , 
che i l cotpo pub eíiftere in t '^ta la fuá perfe-
zione , fenza di eífe . — Tale é la bianchezza 
in un muro; i l cal re nell'acqua ; la figura 
d1 uomo nella cera , &c . 

F O R M A Mctafif ica non é altro che una dif-
ferenza ípecifica ; ficcome la materia me-
tafifica ncn é altro che i l genus. — Cosí , 
razionale é la forma meíafiíica dell' uomo. 

Le Forme di nuovo fi diílinguono in J m -
p l i c i , e Compofic . 

Le Forme femplici fono quelle de' corpi 
femplici , cioé di quelli che hanno poche 
proprieta o 

Le Forme compofie fono quelle de' corpi 
piu compoíli ; o di quelli che hanno piíi 
proprieta . 

Cos í , e, gr. fe la F o r m a di un corpo duro , 
fia comparata colla F o r m a del legno; la pri
ma pub computarfi per femplice , e la fecon-
da per compofla ; in quanto che un corpo 
duro, confiderato come duro, ha piíl poche 
proprieta cheillegno. —Aífolutamente par
lando , tuttavia , le Forme femplici fono 
quelle degli Elementi; e le compofie , de'cor-
pi m i ñ i . 

Per ultimo , alcuni diílinguono le Forme in 
n a t u r a l i , e a r t i f i z i a l i , 

Le F O R M E natural i , fono le inerenti ne' 
corpi fenza che niente v' abbia contribuito 
i ' uomo. Ta l é la F o r m a del marmo, 

FGR -



F O R 
F O R M E artifiziali , fono quellc die pro-

vengono dall' umana induílria : tal é quella 
di una ilatua . — que^a diílinzione é inu-
tile * e non implica ticuna differenza intrinfe-
ca nelle Forme fleffe. 

F O R M A dellaCorporeita , feconclo Avicen-
na ed iScotiíH, é quella che conftituiíce i l 
corpo nel Tuo genérico ejfe di corpo. 

Q I I Q vi fía una tal cofa , lo provan cosí: 
i l corpo umano é un corpo naturale , che non 
pu5 eíTere pofto neW ef]e di corpo, íe non 
per la Form^ di corporeita: Imperocché egli 
vi é pofto o per quefta Forma , o per raezzo 
dell'anima razionale ; non per mezzo dell' 
anima, poiché quefta é fpirituale ; dunque 
per la Forma di corporeita. E i ' ifteíío fi dee 
intendere degli altri corpi : ma i Filofo-
fanti recenziori rigettano una íimil chi
ra era . 

F O R M A SUlogiflica , é una giufta diTpofi-
zione si de'termini, rifpetto al predicato ed 
al íoggetto; come delle propoñzioni rifpetto 
alia quantita , e qualita . 

Per giufta difpoíizione noi intendiamo 
queila , in cui la conclufione fegue debita-
mente e legittimamente dalle due premeíTe ; 
non eífendovi/or?w¿z 5 dove non vi é conclufio
ne . Vedi S i L L O G I S M O . 

La diípofizione dei diverfi tcrmlni , effen-
do quafi tanti paffi o gradi di una forma fillogi-

fiica , chiamafi la figura del SiUogismo . Vedi 
F I G U R A . 

La difpoíizione delle premeíTe, che é qua
fi un altro grado , é chiamata i l modo del 
SiUogismo . Vedi MODO . 

F O R M A , nella Teología , dinota una delle 
parti efíenziali de'Sacramenti ; ed é quello, 
che da ad eífi la lor natura ed efficacia Sacra
méntale . Vedi S A C R A M E N T O . 

La Forma eonfifte in certe parole, che ií 
Sacerdote pronuncia nell'amminiftrarli . I n 
alcuniSacramenti hforma é deprecativa, in 
altri affoluta , o indicativa , 

I Padri e gli antichi Teologi tenevano , 
che i Sacramenti conftaííero di coíe e di pa
role , rebus & verbis. Guglielmo Antifiodo-
renfe fu i l pr imo, che verfo i l principio del 
Secólo 13o» iníroduíTe i t e rmin i , materia, e 
forma , in luogo di quegli a l t r i . 

F O R M A fi dice anco in fenfo moraíe , 
per una maniera d'eíTere , o di fare una 
cofa fecondo le rególe . Vedi MODO , &e# 

F O R i 7 r 
Quefta Rcpubblica ha fpeílo cambiata la 

fuá forma di Governo j c ioé , la fuá cofti-
tuzione . I l perdono generalmente efprime 
una remiftione, o abolizione di undeli t to, 
in qualunque forma , o maniera che fia fla
to commeflb. Egli fu araraeífo dottore, i n 
forma . Pónete i l voftro argomento i n 
forma . 

F O R M A , nella Legge , s'applica a certe 
rególe ftabilite , da oííervaríi ne'proceífi , 
o nelle azioni giudiziarie . Vedi F O R M U 
L A . 

Nel qual fenfo la parola forma é oppo-
fta al fondo o alia materia, che é in difpu-
t a . Vedi M A T E R I A . 

E ! una maffima in Legge, che la forma 
domina o regge la materia : la maffima 
contraria dovrebb'eífere la vera. Vedi F O R ° 
M A L I T A ' . 

Contra F O R M A M . Vedi C O N T R A . 
Modo & F O R M A . Vedi 1' Articolo FoR-1 

M A . 
F O R M A * , nell'arte del Falegname , s'ap

plica a certe lunghe fedie , o banchi , ne' 
C O R I delle Chie íe , per l i Preti , per l i Ca-
nonici , per l i Monaci , &c . dove eglino 
íedono . Vedi BANCO , C L A S S E , &c . 

* D u Cangc ere de che i l nome fia deriia~ 
th daW ufo antico , ¿f avere avuto cotcfle 
fedie la fchiena ornata di figure tnfcol-
tuta o pittura , chiamate in Latino for
mas & íypi . — Nella Vita di S. Gu-° 
glielmo di Rofchild , troviamo Forma 5 
in fignificato di fedia per un Ecclefiafitco , 
o Religiofo nel Coro ; ed in quella d i 
San Lupicino , abbtamo formula , nel 
fenfo me de fimo. Nella regola del Moni" 
fiero di Santa Cefarea f \a Religiofa che 
prefiede nel Coro , c chiamata Primiceria , 
vel formarla. 

F O R M A , dinota anche l'efterna apparen-
za o fuperfizie di un corpo, o la difpoíizione 
delle fue part i , quanto alia lunghezza, lar-
ghezza e profondita. 

Nel qual fenfo coincide con figura . Vedi 
F I G U R A . 

F O R M A parimenti fi ufa nell 'arti mecca-
niche, per una fpezie di ftampo , in cui $ 
adatta , fi faziona o lavora qualche cofa -
Ta l i fono la forma del capellajo , la formes 
del cartiere, &c. 

F O R M A delCappellajo, é un groífo pezio 
Y z di 
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di íegno, di figura cilindrica ; la cui fommi-
ta é rotondata , ed i l fondo piatto. 

I I fue ufo é dar la buona forma o frazione 
alia tefta del cappello , dopo che ne é flata ben 
battuta e follata la materia. 

Per formare un cappello é neceííario che 
la lana , i l pelo , &c. fieno ben caldi, e ap-
pena ufeiti dalla caldaja . Vedi C A P-
P E L L O . 

F O R M A del Cartiere é una fpezie di te-
iajo 3 in cui fono fazionaíi e gittati i fogli . 
Vedi C A R T A . 

_ F O R M A dello ftampaíore , é una un ion e 
di lettere , di parole , e di linee , ordinate 
e difpofte in pagine, dal compofitore \ dalla 
quale , col mezzo é ú f inchioflro , e del tor-
ehio, fi traggono o tirano i fogli ftampati. 

Ogni forma é dentro una caifa di ferro, 
in cui é faldamcnte chiufa con molti pezzi di 
legno ; aküni lunghi e ftrettí; ed altri in for
ma di cunei. Vedi CASSA . 

Per ogni foglio v i bifognan due forme ; 
una per eiafcun lato , o una dal dri t to, e 
1' altra dal rovefeio ; e ciafeuna forma h 
comporta di piu o me no pagine , fecondo 
i l volume , a la mifura del Libro . Vedi 
S T A M P A . 

Forma , in altre parecchie arti meceaniche 
&c . é una cavita , tagliata con arte , affin-
ché dia la fuá impreííione , o ftampa a qual-
che piu teñera materia applicatavi. 

Le forme fono ordigni di un ufo grande 
nella ícoltura , nella fonderia , &c . Vedi SeoL-
T Ü R A , F O N D E R I A , &c . 

Gl i artefici impiegati nel disfare i mi -
nerali , o la gleba metallica , fcavaía dal
le miniere , hanno ciafeuno la lor diverfa 
forma , dove rice veno i l metallo ífrutto , 
fecondo che vien fuori dalla fornace ; ma 
difFerente fecondo la diverfita de' mctalli , 
€ de' la vori . Nel le rainiere d'oro , hanno 
delle/orwí? per le verghe : in quelle d'ar
gento per le sbarre ; in quelle di rame di piom-
bo per le formelle : in quelle di flagno per 
formelle, o per verghe. E nelle miniere di 
ferro han delle forme moltiplici , per fchie-
J&e di camraini , per ineudini , per va-
ñ , &c . ed altri groffi uíenfili , che fono 
quivi gittati quafi in prima mano .. Vedi 
ORO , A R G E N T O , STAGNO , F E R R O , &c. 

Le Forme dé1 gittatort - di opere grandi , 
some di ílatue , di catnpane ? di canaoni 

FOR. 
e d' altre opere di bronzo , fono di cera j 
foflenute nel di dentro da quel che chiamano 
more, o anima, e coperte di faóri con una 
fpezie d' incamiciatura , o caifa . — Nello 
fpazio che la cera oceupava, la quale s ' i l l ^ 
quidifee e ftrugge per lafciarlo libero , cor
re i l metallo liquido , e íi forma Topera; 
efíendo cola poríato per buon numero di 
canaletti, che coprono F infera forma . Ve
di F O N D E R I A . 

Le F O R M E ¿fe' Coniam't , fono forme o 
recipienti pieni di arena , dove le lamine 
di metallo íi gittano , le quali han da fer-
vire per batter le monete diverfe d' oro , 
o d'argento. Vedi B A T T E R M O N E T A . 

F O R M E dé1 fonditori di opere picciole , fo
no íimili a quelle de' coniatori . I n coteíle 
forme che pur fono riempiute di fabbia, le 
lor diverfe opere fi fazionano ; dentro le 
quali , aílorché i due pezzi onde la forma h 
compofla , fi ricongiungono , i l metallo lique-
fatto corre. Vedi F O N D E R I A . 

F O R M E de' gittatori di lettere , fono par
te d' acelajo , e parte di legno • I l legno , 
propriamente parlando , íerve folamente a 
coprire la vera forma che é di dentro , e 
a impediré che Partcfice che la tiene in 
mano non riceva oífefa dal calore del me
tallo liquetatío . Solamente una lettera^ o 
tipo fi pub formare in una voka , in cia
feuna forma . Vedi F O N D E R I A di Let
tere • , ^ ; L i 

F O R M E , nelle Cartiere , fono piccioli te--
í a i , compofli di diverfe fila di ferro o di ra
me , attaccate infierne per mezzo d< un al-
tro filo di metallo ancor piíi fino. Ciafeu
na forma ha la granciezza del foglio di car
ta che fi ha da fare , ed ha una piccola (pon
da , od orletto di legno , a cui fono attaccaíe 
le fila di ferro . 

F O R M E per l i fabbricatori di fornelh , e di 
crogiuoli , fono fatte di legno de 11' ifleífa 
forma che i crogiuoli cioé a guiía d' un 
cono troneato . Flanno de' manichi di le
gno , per tenerle , e girarle , quando eí-
fendo coperte di ierra- , 1'artefíce vuele ro-
tondare , o fchiacciare e appianare i l fuo vafe. 
Vedi F O R N A C E , & C . 

F O R M E per le palle dipiombo , fono piccoa 
quaíi ftrettoi di ferro , ognun de' cui rami ter
mina in un concavo emisferico , che quan>-
do fon chiufi , fomiano una sfera intera, ; 



F O R . 
Ne' laíi dove i rami s' incontrano , vi é un 
piccolo gitto o buco , per cui fi conduce i l 
metallo liquefaíto . _ 

F O R M E del vetraio . — I vetra) hannodue 
fpexie di forme, che feryono agittare i l lo
ro piombo . Neli ' una gittano i l piombo in 
lun^he verghe, ocanne, a propofito per ef-
fer^tirate per la mor ía , ed a forraarviíl le 
ícanalature. Queílo chiamano alie volte/or-
ma di verga. Neli ' altra gittano e íbrmano 
que' piccoli pezzi di piombo groffi una linea , 
e due linee larghi , attaccatl alie barre di 
ferro. Qucííi íi poffono anche gittare o for
mare nella moría . Vedi MORSA , e V E 
T R A I O . 1 

F O R M E deglt orefici. Gl i orefici fi fervono 
delle olía di íeppie, per far forme dei loro 
piccioli l avor i ; lo che fanno con premere 
e ftrignere i l modello tra due o ¡Ta, e laícia-
re un getto o foro , affin d' infondervi e 
condurvi T argento, dopo che i l modello n' 
é ñato cavato fuori. 

F O R M A , fra i muratori, é un pezzo di 
iegno duro, o -di ferro ,v cavato nel di den
tro , che corriíponde ai contorni dei mem-
b r i , delle cernid &c. che s' han da forma
re . Quelta íi chiama con un al tro no me 
calibro . 

F O R M E , tra gli occhialai o coloro che 
macinano ve t r i , ion o forme di legno , nelle 
quali lavorano i tubi , dove accoraodano i 
loro perfpettivi, i teleícopj, ed altre macchi-
ne optiche . Vedi V E T R O , e M A G Í N A R E . 

Queíle forme fono cilindri , di lunghez-
za c diámetro , giuíia V ufo a cui íi deb-
bono applicare, ma ferapre piü groífi da un 
capo che dalTaltro, per facilitare lo sdrucciolo , 

I tubi fatti su queíle forme íono di due 
ípezie , 1' una femplicemente di cartone , e 
di carta; 1'altra di íottili fogüe di legno ag-
giunte al cartone . — Per fare che queíti tu
bi feorrano i ' un dentro 1' altro , íolamente 1' 
u l t imo, o i l piu interno é fazionato su la 
forma ; ciaícuno de' tubi che fi fanno ap-
preflb , íervendo quafi di forma aquello che 
gli dee andar lopra \ ma íenza pero cava
re fuori la forma dal primo. Vedi T U B O . . 

_ Le F O R M E adoprate nel far celie, panie-
n , o corbelii, íono íempliciíTime , e con-
fiftono d' ordinario di un íalcio piegato o 
nvolto in un ovale, in un circolo , in un 
quadrato, od altra figura, íecondo i panie-
ñ 3 le ceite , ed altri íimili utenfili, che i ce-

F O R 
í lajhanno in animo di formare . '-—Suquefte 
forme, eglino fanno , o piuttofto mifurana 
tutto i l lor lavoro ; e pero ne hanno di 
tutte le grandezze, Scc. 

F O R M A , áppreflfó i fabbricatori di cán
dele di fevo, íono di duc ípezie . La pri
ma per le ordinarie cándele fatte per i m -
merfione , e íono appunto i l vafe, doveíla 
i l fevo liquefatto j ed i l filo , o lumigno-
lo s' .mmerge . — Queíla é di legno , di 
forma triangolare , e íoílenuta íbvra uno 
de' fuoi angoli ; cosi che ha un' apertura 
di quafi un piede, in cima . — L ' altra , 
adoprata nella fabbrica delle cándele di/or-
ma , é di ra me , o di ftagno. >— Quivi cia-
ícuna candela ha la íua divería forma. Vedi 
C A N D E L A . 

F O R M A , tra i battiioro , un cerío nu
mero di fogli íottili di cartapecora , o di 
pezzi di minugia , tagliati quadri , d' una 
certa mole, e diípofíi T uno fopra i ' altro , 
tra i quali mettono le foglie d' oro e d" 
argento , che battono ful marmo col mar-
tello . Eglino hanno quattro ípezie di For
me } due delle quali íono di cartapecora e 
due di minugia . La piü piccola di quelle^ 
di cartapecora confia di quaranta o cin-
quanta foglie , la piu grande ne contiene 
cento. Quanto alie altre , ciafeuna contiene 
cinquecento foglie. 

F O R M A Pauperis , o in F O R M A paupe-
ris , é quando una per ion a ha ragione di 
far dimanda o caula , muu c cosí povera che 
non pub reggere alie úfate fpeíe delle l i t i . 
•— In queflo cafo , dopo d' a ver fatto giu-
ramento , che pagati i íuoi debiíi egli non 
ha 5 lire ílerl. di fondo, e apportato un at-
teftato di qualche Giurisconíulto , che ha giu-
fia cagione d? intentar caufa , i l giudice lo 
ammette a litigare in forma pauperis- , cioé 
fenza pagare gli ufiziali, lecancellerie , &c . 
Quefto coítume ha i l fuo principio dallo Stat. 
11. Henr. V I I . c. 12. 

F O R M A L E , qualche cofa che riguarda 
la Forma, o che da la maniera, o Forma. 
Vedi F O R M A . 

La cauía Fórmale unendofi colla materiale 5 
produce i l corpo, o comporto. 

Gl i Scolafiici applicano parimenti la pa
rola a qualunque coía che ha una fpezie 
di Forma , o eiíenziale , o accidéntale j al
meno nella noftra concezione. 

Cosí udiarao fpeífo i filofofi parlare deiF 
ogget- " 
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eggetto fonmte della £ognÍ2ione 9 vedi OG^ 
C E T T O ; della ragioae fórmale d'una cofa; 
éú\% nmtk fórmale y &c» , 

C^W/Í?FÓRMALE , fi definiíce da certiFi-
Ibfofi, per non so qual cofa i m f rdram una 
porzione di materia , per cui eli 'é dirtinta 
da ogni altra materia . Vedi CA^ÍSA » 

Impei-oGché la materia vien fdppoüa co-
mutre a fiutti i corpi confeguentemente , 
eh' egltno fieno dillinguibili gli uni dagli 
a l t r i , non nalce dalla lor materia, ma dal
ia forma che a ciafcun^o é peculiare : quin-
di cib che é prodotto da una tal caufa y 
dicefi eíTere formato . Vedi M A T E R I A , e 
C O R P O . 

D i qul fegue ^ che la eaufalita della ma
teria j e della forma , non é la fteíla : o 
che i l potere coraponeníe e V attuale com-
pofizione differifcono » Contro 1' opinione 
dei pía de'Scolañici, che foftenendo che la 
forma fia una fofbanza coeñefa con la ma
teria , la fanno una parte reale componen
te . Vedi C A U S A > F O R M A R S O S T A N Z A , e 
S O S T A N Z I A L E . 

F Ó R M A L E Circolo . Vedi i'articolo C I R -
C O L O ¿ 

F Ó R M A L E Nozwm. Vedi Particolo N o -
31 O N E . 

F Ó R M A L E , m fenío morale, é rifteífo^ 
«he pofitivo , efpreífo, e precifo . 

Cosí diciamo , un aceordo Fórmale ; un 
tefto Fórmale y una rifpofla fórmale Scc. — 
una prova fórmale. Vedi PÍ^OVA ; 

F O R M A L I T E R , formalmente , s? ufa i n 
varj modi o; íeníi nelíe fcuole. 

Talvolta s'intende del foggeíto, quando 
mi predicato v i é in eífo per cagion di quakhe 
Ibrma ' cosí j i l blanco formalmente- preío ^ 
diffonde luce , la forma inerente in 
queílo foggetto ; cioé la bianchezza , é la 
cagione , perché i l loggetto. difperde h luce. 

F O R M A L M E N T E , í' ifteíio cht fcrméU-
itr ha luogo nelle fuppofizioni j una parola 
dTendo formalmente fuppofta , quando ell' é 
prefa per la cofa ch' ella é deftinata a fígni-
ficare : come , /' mmo e un anímale . 

F O R M A L M E N T E , ha pur lo íleflb fenfo 
che adequatamente ^ etotalmente; c o s í , un 
íillogismo formalmente, cioé aclequatamente 
jjreío , richiede tre propoüziont . Qualche 
irolta coincide col termine quiddhaüvamen-

cosí , l uomo formalmente prefo é un 
ammal ragionevale » 
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F O R M A L M E N T E íi prende anco per md--

mente j in oppofizione a obbiettivamente : 
cosí , una cofa é deíta eííerc formalmente, 
tale , quand' ella é tale nella propria nozio-
ne della cofa,. di cui íi parla». 

F O R M A L M E N T E íi ufa anco parlando 
della maniera r onde una cofa é eontenuta 
in un1 alíra ; in oppofizione a virtualmente % 
ed eminentemente . Vedi V I R T U A L M E N T E ed 
E M I N E N T E M E N T E » . 

F O R M A L I T Av , la qualita d* una for~ 
ma o formula j , o cib che le coftituií'ce e de
nomina t a l i . Vedi F O R M A , , e Q U A L I T A ' » . 

F O R M A L I T A ' , come ella é definita nel
le fcuole e queiia maniera , in cui una 
cofa é concepita : od una maniera in un 
qualche oggetto , la quale importa relazio-
ne ali' inteileíto , e per cui egli fi pub d i -
ílinguere da un altro oggetto. 

Cosí , F animalita e la razionalita fono 
formalita .. — Gl i Scotifti fanno un grand' 
ufo delle formalita , in oppofizione ai T o -
m i f t i , che vantano le virtualita. VediSco-
T I S T I . 

Gl i Scotifti tengono , che i gradi Meta-^ 
fifici nell' uomo fono tante Formalita , real
mente diñinte 1' une dall' aJtre ; come uo-* 
mo, vívente, anímale , &c . 1' iíteíTo tengo-
no degli attributi ¿t Dio : i Tomifti , ai 
contrario , foñentano , che fono realmente % 
e intrinfecameníe una fteíTa cofa » Vedi 
G R A D O . 

F O R M A L I T A D I , nelle materie legal i 
fi prendono fpeflo per le formóle, o per le 
rególe preferitte ne' procedí giudiziarj i — 
Ne 'coní ra í t i di rigorofa e ílrctta legge (j ír ;-
fta le gis y o juris ) tutte le formalitadi deb-
bono eíTere puntualmente offervate un». 
omilTione della menoma formalita pubrovi-
nare tutta la convenzione. 

I l termine é anco ufato , per dinotare 
un certo ordine,, o decorum. che dcbbe of-
fervaríi. 

Una certa conipofizione di formalitadi , 
di convenienze, e di circoñanze, pub for
mare un pedante político; ma non gia un. 
Ambaíciatorc, i l quale ha da efíere un ga
la ni uomo. Wicquefort 

F O R M A R E , íigninca i ' a t ío di dar ef-
fere, o nafeiraento ad una cofa : cosí Dio^ 
íi dice aver formato V uomo a fuá propria. 
immagine. Ogni cofa generata , é formam 
da un1 altra corrotta. Vedi F O R M A Z I O N E * 



Formare Ü adopera parimeníi m feafo di 
.¿ai-e la figura ad una cofa. l i vAÍaio forma i 
(ÜOÍ vafi , come a lui piace , La Geometría 
iníegna a formar* tutte le ípezie di figure. 

Cosí anco prendefi per l iíleííb che pro" 
¿une : & gr- & fulmine é formato dalle efe-
laxíoni: i linsamenti della fuá faccia comin-
¿hvow a formarft. 

F O R M A R E un ajjedto, e íar linee di cir-
convallazione , per fortificare i l campo , e 
difporre le cofe per Tattacco d'una piazza 
in forma. Vedi ASSEDÍO . 

Sidiceparlmenti, formare uno fquadrone , 
o un baítaglione i intendendo ? ordinare o 
íchierare i íokiati in forma di uno Iquadro-
ne, &c. . . . . ,. 

11 termine fi ufa panmenti, parlando di 
un corpo di truppe^ ch'eííendo fuord'ogni 
ordine di fquadroni , di battaglioni , &c, 
fanno alto , fi fchierano in ordine e íi met-
tono in iftato d' attaccare . —- Súbito che i 
nemici offervarono quefto movimento, co-
minciarono a formarfi, o ordinaríi, &c , 

Angolo che F O R M A il flanco, Vedi V a i t i -
colo A N G O L O . 

F O R M A R E fi ufa anco nella Grammatica, 
parlando di certi terapi de' verbi, che fi fan 
da altri col mutar certe lettere. VediTEM-
P O . 

I I tempo prefente fi forma dall' infinito. 
Le parole comporte, e le derívate, ed an-
she tutte quelle che hanno qualche etimo-
iogia , fi dicono etteve forrnate 

F O R M A T E , o Figúrate, Pktre 5 tra i 
NaturaliíH , fono que' corpi, che ancor me
ra pietra, felce, o fpar, tro van fi nella tér
ra , in cotai guifa formaí i , che raflbmiglia-
ÍIO alia figura efterna de' mutoli , dell' oftri-
che, delle chiocciole e d' altri nicchi ; o 
pur di piante , e d' animali . 

Gl i Autori fono divifi nelle opinioni, cir-
ca la loro origine , vedi gli articoli Fossi-
L I , C O N G A , P I E T R A , SPAR , &c . 

F O R M A T R I X , o F O R M A T R I C E , G l i 
antichi Filofofi ammettevano un&Virtm , o 
Facultas formatrix , per cui venivano a tut-
t i i corpi date le loro forme . Vedi F A -
C O L T A ' . 

F O R M A T U M Pimttum . Vedi i ' artico-
lo PüNCTUM . 
^ F O R M A Z I O N E , nella Filofofia , &G. 
f ^ÍO di formare, figurare, o produrre una 

F O R Kyt% 
Vedi F O R M A R E s e T R A N S F O R M A -

Z I O N E . 

La. formazione del pollo nelPovo , h am-
mirabilmente fpiegaía da Malpighi , i n u^ 
Trattato efpreffo de Formazione puüi in evo * 
Vedi O v o . 

La formazione del Feto , 1' cmbyyo , nella 
matrice delia donna , é un procedimento , 
od una gradúale operazione della natura, di 
cui non abbiamo fe non molto ofcure no-
z ion i . Vedi C O N C E S S I O N E , F E T O , &c . 

La formazione dei metalli íi fa nella tér
r a , dai vapori elevati mercé del fuoco fot-
terraneo , e fiflati o condeníati fecondo che 
arrivano verfo la fuperfizie della térra . Ve
di M E T A L L I , M I N E R A L I , & C . 

F O R M I C A * , nella Medicina, una fpe-
zie di bitorzolo túmido , e cailofo, di color 
nericeio, e con bafe larga ; che, nel tagliar-
lo , da un dolore come le moficature d' una 
fórmica. Vedi M Y R M E C I A , 

* E di qul 'ñ nome Fórmica , a mi corrí-
fponde f¿vpf¿¡;xíoc, come fono fiati dai Gre-
ci per r ifieffa ragione denominati quefli 
bermecoli, o verracas. 

F O R M O L A , formula, una regola , od un 
modello; ovvero certi termini preferitíi , e 
ordinati con autorita , per la maniera , e 
forma di un atto, di un iftrumento, d' una 
procedura & c . Vedi F O R M A . 

La Legge Romana era piena él. formó
le : i divorzj, le adoxioni , le ftipulazioni, 
&c, fi adempivano con certe formóle , od 
m certi te rmini . —Gneio Flavio pubblic^ 
una raccolta delle formóle del fuo terapo ; 
che fu ben ricevuta, I l menomo sbaglio , 
o difetto in qualcuno de' termini di quefic 
formóle ^ rende va tutto l ' a t to , e ogni tran-
fazione nulla. ¿ - Le formóle di Marcolfo j 
col coramento di M . Bigtion , fono in gran
de í l ima . 

F O R M Ó L A , nella íbr ia della Chiefa , c 
nella teología , dinota un formolario, o una 
profeffione di fede , Vedi C O N F E S S I O N E , 
C R E D O , F O R M O L A R I O ; &c . 

I I Concilio di Seleucia fu difciolto da 
Leonas, commiffario dell' Imperatore , per
ché non poté ridurli a fottoferivere la FOR-5 
M O L A . 

F O R M Ó L A , formula, nella Medicina, di
nota , fecondo i l Dottor Quincy , una pie-
cola forma, o preferizione: quale fogliono 

i me» 
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i medid íknderie nella pratica eílempora-
nea ; a diftinzione del le forme maggiori , 
che fono le medicine officinali . Vedi P R E -
S C R I Z I O N E . 

FOR M O L A R I O , uno feritto , che con
tiene la forma o la formula di un giura-
mento, d'.una dichiarazione, di un atteíla-
zionc, di un' abjura , &c . da faríi in certe 
occaíloni. Vedi F O R M Ó L A . 

F O R N A C A L I A , o F O R N I C A L I A , una 
fefta che íí cele brava dagli antichi Roma-
ni , in onore della Dea Fornax , o For-
tjix . Vedi F E S T A . 

Era folennizxata con facrifizj celebrati da- i 
vanti alia bocea di un forno , dove fecca-
vano i i loro formento , cucinavano ¿1 loro 
pane, &c. 

Le fornacalla erano fefte mobili : i l gran 
Curionc proclamava i l tempo , in ciji aveva-
no a celebrarfi , ogni anno dodici giorni 
avanti le Calende di Marzo . 

Furono inftituite da Numa ; le Qulri-
nalia furono inftituiíe per riguardo di co
loro , che non aveano íolennizzate le for-
ncicaha. 

F O R N A C E , un uteníile , o vafe , atto 
a conteneré^ fuoco ; per eccitarvi e mante-
nervi un fuoco veemente , fía di carbone , o 
di legna. Vedi F u o c o . . 

V i fono diverfe ípezie áifornad) di varié 
forme, e per varj ufi . 

La fornace domeíHca , ufata nel fare con-
fezioni, &c . é comunemente di ferro, o di 
t é r ra . 

Le fornaci úfate dagli Orefici , dagli Affi-
m t o r i , &c . fono molto piü grandi , e di 
ñruttura differente. 

Quelle , nelle quali s'abbrugia calcina , 
mat toni , &c. fono chiamate Kilns nell' I n 
gle fe , che é I' ifteífo che i l genérico fornaci. 
Vedi C A L C I N A . 

F O R N A C E , particolarmente íi prende per 
una fpezie di forno , dove íi disfanno i me-
t a l l i , dopo di averli lavati &c . con un gran 
fuoco di carbone o di legno . Vedi F U S I O 
N E , M E T A L L O , &c . 

F O R N A C E , in pih ñret to fenfo s' applica 
a quelle le quali fi adoprano nello ftruggere 
i l ferro ; che gli Autor i fpeífo confondono 
colle fucinc del ferro; benché v i paííi una 
notabiliffima diíFerenza tra eífe. 

La fornace é un edifizio di mattoni , che 
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lia la figura di un ovo pofto a ricontro , 
dove íi mette i l ferro rozzo ( dopo d' averio 
bruciato in un' altra fpezie di buca, o for
nace ) framifehiato con ceneri e carboni; ed 
i l tutto fi liquefá finché feorra giu in un re
cipiente di fotto ; dove , levandoíene la (chiu-
ma e la feona , i l rnctallo gitraíi in certi 
folchi o íbll i , fatti in un letto di íabbia, e 
cosí riduceíi in groffi pezzi. 

FORNACE a mantici é una delle due fpe
zie di fornaci , uiate nel battere la mone-
ta , per la fufíone de'metalli . Vedi F O R 
NACE a vento. Ella coníiíle in un focolare 
piatto nel fondo , in cui pub eííere amraeí-
ía i ' aria per un foro appoíla. 

Sul livello o piano del focolare vi h una 
feconda apertura, che da paífaggio alia can-
na de' mantici , da cui é denominara que-
fia fornace . Circa un piede fopra quefta v' 
é una graticola movibile , che fí pub levar 
v í a , e n mette re a pi acere . Finalmente fo
pra quefta v' é i l luogo dove é pofto i l cro-
giuoio ; che é quadrato , e fatto dell' iileíla 
térra del crogiuolo ; di larghezza íufficiente 
che v i ftia una fchiera di carboni attorno 
del crogiuolo . Per ftruggere i l metal!o in 
quefta fornace , mettono fopra la graticola 
una piccola lamina di ferro lavorato nella 
fucina, e fopra v i fermano i l crogiuolo , che 
parimenti íi copre con un coperebio di ferro, 
o di_ té r ra . Poícia empiefi la fornace di car
bone 5 e quando é ben accefo, ed i l crogiuo
lo íufficientemente caldo , chiudono lo ípi-
raglio. Alia fine , gittandovi de' nuovi car
boni , chiudono la fornace con un coperchio 
di ferro : cosí continuando a íoffiare co' man
t i c i , e lomrainiftrar nuovo pábulo , finché i l 
metallo fia in fufíone. Vedi CONTARE. 

_ FORNACE del Fonditore, é di diverfe fpe
zie , fecondo le forte diíferenti di opere da 
gittarfi . 

Quella ufata da5 fonditori d'opere picco-
le , é molto íiraile alia fucina del fabbro , 
con quefta íola differenza ; che i l fuoco íi 
fa fopra un focolare , edifícato in una ca-
vita nei mezzo della fornace , dove arriva 
la can na de,' mantici . 

Quefta cavita va fin al fondo del focola
re : a traverfo,. e nel mezzo v' é polla una 
graticola che tiene i l fuoco ed i i crogiuolo: 
e di fotto v ' é i l luogo per la cenere , &c. 
Vedi F O N D E R I A . 

Gli 
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Gli Statuarj, o lavoratori d' altre figure , fi 

fervono di due fpezieí di Fornaci , le quali vedi 
ckícritte fottoT articolo FONDERÍA di Statue. 

F O R N A C E per la fabbrica del vetro , é i l 
juogo dove fi fondono e fi vitrificarlo gl ' ín-
gredienti ed i materiali del vetro . Vedi 
V E T R O . 

V i fono tre fpezie di Fornaci ne' lavori 
del vetro. 

La prima chiamata ¡1 Calcar ^ ferve a pre
parare o calcinare i l fale e le ceneri . EU' 
l fatta a maniera di un forno, dieci piedi 
lunga, fette larga , e due profonda . I I pábu
lo, che é carbone foífile , fi mette in una 
quaíi fofla, da un lato della Fornace; e la 
fumma riverbera dalla fommit'a o dal cie
lo fopra i l fale e le ceneri. I carboni ardo-
no fopra una graticola di ferro, e la cenere 
cade di la in una foífa di fotto. 

La feconda, é la Fornace, che ferve per 
liquefarvi i l metallo, o fare i l vetro . La fuá 
figura é rotonda , tre carme di diámetro , e 
due alta, eííendo per t imo di fopra arcata, 
o a volta. T u t t ' attorno neli'interno vi fo
no collocate o t to , o piíi pentole , e fopra 
queíle delP altre ammontonate . I I numero 
delle pentole é fempre il doppio di quello 
delle bocche j o di quello degli operai, af-
finché ciafeuno abbia una pemola raffinata , 
per lavorare fuori da efla , ed un'altra per 
i l metallo, che vi fi raffina, mentre egli la-
vora fuori dalla prima. 

La Fornace ha due partizioni; la piu baf-
fa, che fepara le pentole dal luogo delfuo-
co 5 ha un buco circolare nel centro , co-
perío d' una graticola , per cui la fiamma 
paífa dal luogo del fuoco nella Fornace i 
dai fianchi arcati e dal cielo della qualeegli 
é riverberato nelle pentole che flruggono la 
materia . 

La feconda partizione divide quefia dall' 
altra Fornace, che ferve al ricuocere de've-
t r i . Per le bocche , i l metallo fi trac fuora 
dalle pentole , e le pentole fi mettono nel
la Fornace. Quefte bocche fi turano con co-
perchi mobi l i , fatti di loto, e di pietracot-
ta, per difendere gli occhi degli operaj dal 
fuoco . Da ciafeuna parte della bocea c' é 
una boceare 11 a, fuor da cu i , i l vetro coló
ralo, od U metallo piíj fino , prended dalla 
pentola fuperiore . Alia fornace parimenti 
appartengono i forni, dove fi calcina i l tár
taro, i l ferro, &c. 

To m, I V . 

* / / F O R 
La fornacetta , che ferve a ricuocere, e(j 

a raffreddare i vafi , e di cui Agricola fa una 
Fornace particolare, coaíiíte in una torre , 
oltre i l fondo. La torre fia direttamente fo
pra la fornace dove fi firugge i l metallo , con 
una divifione tra efiegroíTa un piede ; aven
te un'apertura, chiamata ocebio , o lumella , 
per cui la fiamma od i l calore afcende dalla 
Fornace neila torre : ful fuoio, o fondo di 
quefta torre, i vafi fazionati dagli artefíci, 
fono pofti a coloriré o ricuocerfi . EIT ha pu
ré due bocche , per le quali s' introducono 
i vetri con un forconc, e fi difpongono ful 
fuolo . 

La terza , é la Fornace del vetro verde , 
che é un compofio di tutte le altre. EU' é 
fatta quadra ( le due prime cífendo circola-
r i ) ed ha un arco a ciafcun angolo , per 
ricuocere, e raffreddare i vetr i . I I metallo 
fi lavora ne' due lati oppofti , e negli al-
t r i due, v'hanno i loro fornelli , nei qua
l i per certi fori pafía i l fuoco dalla Forna
ce per cuocere H fale e le ceneri; e per l i 
fieffi fori fi fcarica i l fumo. I focolari fono 
fatti nelle árcate , o picciole volte, per r i 
cuocere i vafi; cosí che tutta la bifogna íi 
compie in una Fornace . 

Le pietre con le quali 1' interiore di que-
fle Fornaci é fabbricato , non fono di matto-
ne ( che prefio fi disferebbe e cadrebbe ful 
vetro, come pur ogni altra pietra teñera ) 
ma di pietra dura , e arenofa , dall' Impera-
to chiamata Fyramachia. 

F O R N A C E de dlpintori del -cetro , é fatta 
di mattone , a un dipreííb quadra , e circa 
due piedi e mezzo per ogni verfo . El i ' é 
tagliata orizontalmente da una graticola , 
che foíliene la padella, ocalderotto, in cui 
fi cuoce- i l vetro. Quefta Fornace ha due 
aperture \ una di fotto alia graticola , per 
raettervi del pábulo di legna ; 1'altra di fo« 
pra , per cui l ' artefice va guatando come 
procede la cuocitura dei colorí . Vedi D i -
pingere fu l V E T R O . 

F O R N A Q I de' Cap pella) fono di tre fpezie : 
una piccola fotto la forma , dove fi fazio-
nano i cappelli: una piü grande, nella fian
za lavatoia, fotto una piccola caldaia piena 
d1 acqua e di fecce i e una aflai grande fotto 
i l calderone , dove íingonfi i cappelli. Vedi 
C A P P E L L O . 

F O R N A C E del gittator di Lettere , é pie-
colifiima j¡ non eccedsndo un piede e mez-
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zo d'alfeiza ; effendo pofla fopra una páti
ca falda di legno; perché üia ad un', altez-
za commoda per rartcficc, che lavora in 
piedi . Eli' é fatta dell' iíkíTa tena che i 
crogiuoli. Vedi F O N D E R I A di lettere. 

F O R N A C E del Piombaio, é di tre fpezie: 
titWdi prima) fi ftmgge íl piombo , di cui 
s' han da gittare delle foglie. 

Quefta non é fe non un gran tino , od 
un ricettacolo fimile, fatto di píetra viva, 
c foderato o incamiciato tutt' attorno di 
creta da vafaio, con un piccolo padellotto 
di ferro nel fondo. 

Nella feconda^ fi flrugge il piombo , da 
gitrarfi in forme per tubi o cannoni &c. 
che non fi hanno da faldare. 

La terza, é la Fornace che flagna \ cioé 
una forma quadra di legno, e qualchevol-
ta di pietra, con térra di mattone ; su cui 
fi fa del fuoco di carbone, e ferve per ap-
pücare lo üagno fottile ai lavori . Vedi 
S T A G N A R E . 

F O R N A C E a vento , é la feconda Fornace 
nella fufione de' metalli per coniar mone-
te . Nel fondo ell' ha un focolare cavo, a 
maniera di coppella con un fpiraglio nella 
parte dinanzi. Sopra lo fpiraglio, vi é una 
graticola , e fopra qucfta il luogo per il 
crogiuolo, che faol eífcre di ferro. 

Ell' é chiamata a vento , a cagione che 
1'aria entrando per lo fpiraglio nel fondo, 
che é fempre aperto, ferve per 1'iftcífo fi
ne che i mantici nelle altre Fornaci. 

L'oro d'ordinario fi fonde nelle Forna
ci a mantici, perocché efige un calore piü 
intenfo avanti che fi ftrugga . Vedi O R O . 

L ' argento ed il ra me comunemente fi 
disfanno nella Fornace a vento. Vedi B A T -
T E R M O N E T A . 

F O R N A C E , o F O R N E L L O nella Chimica , 
é un ricettacolo dí mattone , o di ferro , 
o di pietra, in cui contienfi , dirigefi , e 
determinafi il fuoco neceífario per le di ver-
fe operazioni. Vedi Fuoco. 

Quefta fornace confta di diverfe partí ; 
come di un luogo per il vafe , o corpo che 
VÍ fi ha da diftiliare ; un focolare , ed urt 
buco o cavo per le ceneri; un caminetto; 
una graticola; una porticclla ; una fpezie di 
¿upóla, ed un ventaglio, od anche de' re-
giflri, per introdurvi 1'aria, per accrefeere , 
o| diminuiré i! fuoco. Vedi C A L O R E , G R A 
DO, REGISTRO , &c. 

F O R 
La perfezíone d'una -Feroce ch i mica con-

fiíle nel mantenerc che ella fa un fuoco 
coftante, equabile ; equefio fácilmente tem
pérate ; e con piccola fpefa. 

Per rendere la fpefa moderata , tutta V 
azione del fuoco , o pábulo debbe impie-
garfi ful foggetto che ha da fofienere l'ope-
razione. 
^ Egli debb'cíTere cquabile, poiché difFeren-
ti gradi di fuoco hanno differenti effetti ; 
COSÍ che fe qualche dato grado ha corrifpo-
fio ad una data intenzione ; 1' alteraziondi 
quefio grado ovviera al detto intento . E 
da queíle circonfianze tutta la varieta del
le Fornaci dipende. 

Le jFomrta chimiche fono o flabiü, e 
fijje, chiamate Mhanor i ; o portatili, chia-
mate Cattoliche ^ cioé univerfali, come buo-
ne per tutte 1'operazioni, dove il corpo su 
cui fi opera non é troppo grande. Vedi 
C A T T O L I C O . 

La prima fpezie ü athañore o di Fornace 
filfa, é adaüata a daré un calor eguale a 
quello di un uomo fano. Vedi A T H A N O R . 

La feconda é una Fornace del balneum 
maria?, opportuna per la difiiHazione di fpi-
riti piu fottiü . Vedi B A L N E U M M A R I J E . 

La terza é la Fornace digerente . Vedi 
D I G E S T I O N E . 

La quarta, cioé 1'anemins , o la Forna
ce a vento , chiamata puré Fornace Jlruggen-
te, o metallica , fi ufa nella fufione de'me
talli , de' minerali , e delle vitrificazioni . 
Vedi ANEMIUS . 

E' cosí chiamata, perché l'aria fi fpigne 
entro a forza per foffiar ne' carboni: la fuá 
forma é moito fomigliante a quella della 
Fornace riverberaíoria , e folo é piü picco
la . Vtdi R I V E R B E R A T O R I O . 

F O R N A C E d? una mina , nell' arte della 
Guerra. Vedi C A M E R A , e M I N A . 

^ F O R N I C A Z I O N E , l'atto, o il delitto 
d' incontinenza tra perfone feparate ofole; 
imperocché fe una delle parti é maritata, 
diventa adulterio. Vedi A D U L T E R I O . 

S. Tommafo prova che la feraplice For-
nicazione , é contraria alia legge di natura. 
Vedi C O N C U B I N A . 

Per la legge antica d' Inghilterra , il pri
mo fallo in tal materia, veniva punitocon 
tre mefi di prigione, ti fecondo era riputa-
to fellonia, per un atto promul^ato al tera-
po dell' ultima ufurpazione , Al prefente , 
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i l íuo principal gaftigo é i l fare pubblicape-
nitenza. 

F O R N I C A Z I O N E , qualche volta fi ufa co
me termine genérico che include time Ic 
fpezie di peccati centro la caftita . 

Le fue fpczic, fono IO. Fornicazionefem-
püce , che é quelia commefla con una pro-
fíituta. 2o. Stuprum) quella commeífa con 
perfone fobrie e di buona fama. 30. Quella 
commeffa con parenti , chiamata Inceflo . 
4° . Quella commeífa con perfone marita-
te , Adulterio. 50. Quella commeífa con per
fone confacrate a D io , Sacrilegio, ó0. Quel
la comtneíra tra perfone delmedefirao feífo , 
Sodomía. 70. Queila commeífa da perfone 
fopra fe Üeífe, Manuflupratio . 8o. Quella 
commeífa con b : í t i e , Bejiialitú . Vedi Adul
terio , Inctfto, Sodomía, &c. 

FOR N I X , nelT Anatoraia , 1' eftremita 
de! corpus callofum , vicino al cerebello ; 
che é lepara ta o divaricata in due gambe, 
che formano una fpezie d'arco, o Fornix. 
Vedi CORPUS callofum. 

F O R O . Vedi F O R U M . 
F O R P R I S E , nella Legge, un' eccezionc, 

o riferva. — Nel qual fenfo la parola é ufa
ra nello flatuío d' Exon, 14. Edw. I . Vedi 
RlSERVAZIONE , Cd ECCEZIONE . 

F O R P R I S E , fi ufa anco per efazione * . 
Ne l qual fenfo coincide con forecapiura . 
Vedi E S A Z I O N E . 

* Totum pratum , &c. fine quacumque 
Forprifa , in excambium pro placea 
dedit. 

F O R T E , un piccolo caílello , od una for-
tezza; una piazza di piccola efteníione, o 
g i ro , fortifícata dall' arte, o dalia natura , 
o da entrambe. Vedi C A S T E L L O , e F O R -
T E Z Z A . 

U n Forte) é un' opera, co! fuo riparo , 
e parapetto , e colla fuá foífa tutto intor-
no ; per aíficurare qualche terreno o fondo 
alto, o qualche pafíb di un fiume ; per ap-
profittaríi di un fito o porto vantaggiofo ; 
per fortificare le linee ed i quartien di un 
aífedio, &c. 

F O R T E Reale ^ é un Forte , la cui linea 
sH difefa é almeno 26 canne lunga . Vedi 
D I F E S A , 

F O R T E a fidla , é un ridotto, formato 
per via d'ángoli rientranti} e falienti; che 
¿ 'ordinario ha da cinque a oíto punte i cd 
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i iati che fi fianchegglano T un 1'altro . 
Vedi F O R T I N O . 

FORTEZZA , nome genérale per tutte 
le piazze o luoghi fortificaci , o che fien 
forti per natura, o che ' l fíen fatti per 1* arte. 

Ta l i fono le cittk fortifícate , i caíUUi , 
le cutadelle, i forti , le torri , i ridotti , 
&c. Vedi F O R T I F I C A Z I O N E , &c . 

F O R T I F I C A . N T í , corroborami , fono 
quelle medicine, che aggiungono aílamaffa 
cd alia fermezza de' fohdi. Vedi S O L I D I , 
e F O R Z A . 

I Fortíficanti differifeono dai cordiali, co
me una fafeiatura da una fpazzola : gl i ul-
t imi fono quelli che facilitano e p rom ovo-
no le azioni v i í a ' i ; ma i p r i m i , quelli che 
confermano gli ¡lamina , e mantengono i 
folidi in quelia eondizíone che l i rende atti 
a raetter fuora la fuá azione in tut t i gü 
opportuni bifogni , colla maggior forza e 
vigore. Vedi C O R D Í A L E . 

I I logoramento continuo, che i l moto co-
flante fa nel corpo, fe non vi foííero fre-
quenti cd opportuni fuffidj e níiori , preílo 
confumerebbe affatto i ' inísra eoñituzione 
dell'individuo . Gl i at tr i t i , e le abrafioni 
de' fluidi circolanti, in breve guafterebbono 
e diftruggerebbono i canaii ne'quai circola-
no , fe non ven i fie fommíniürata nella lor 
compofizione qualche cofa, che éappropria-
ta ad iníinuarfí , ad attaccarfi , e riftorarc 
quel che é confumato, e fpazzato. E quel
le particelle piíi fon difpoíte per un tais 
rifacimento , le adefioai delle quali fono 
maggiorj , dacché vengono in contacto; ta
l i fono quelle de' corpi che chiamiam J» glu-
tinofi , e che fácilmente fi formano in ge-
latine, e fimili confiftenze : impcrocché le 
parti di tali corpi fono raolto leggiere , 
per la eccedente proporzionc delle lor fu-
perficie colle lor folidita ; per lo che e i 
loro moti fono piu languidi, quando elleno 
circolano ; e , quando fi fermano , le lor 
coefioni fon moho piÍJ forti , qualunque fi> 
la parte con cui accade che vengano in 
contat ío . Vedi N Ü T R I Z I O N E . 

Le medicine di quefto genere, fono im-
percib di grande vantaggio nell' ettiche \ do-
ve i l moto vcloce di un fangue fottile ed 
acre, fi mangia e fi rods la foíhnza del cor
po, in vece di nutr ir lo: imperocché clieno 
ritardano i l moto difordinato, e danao ezian-
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¿10 quel pefo, e queüa confíñenza ai fugbi» 
che l i fa opportuni per la nutrizionc . — V i 
fono parimenti delle aitre caufe, che poíTo-
no indeboiire i íblidi , con perraettere , o fare 
che troppo fi allentino, o rilafTino. 

I i perché tut ío quello che agifce come 
filmólo , e crifpa e corruga le fíbre ridu-
cendole a un tono piu compatío , lo che 
fanno i corpi i piü auílcri e i piü acuti , 
rimove una tale debolezza , ed accrefce for-
•za: e pcrb che la troppa umidita pub ezian-
dio contribuiré al íbpradetto rilaffamento , 
quel che non ha altra qualita che quella d' 
aíTorbire, e di le cea re tali uraidith ÍLiperflue , 
mentar pub, benché accidentalmente , di 
venire fotío quefta denominazione ái 'Pon
tificante . Vedi F I E R A , & C . 

F O R T I P I C A T A Piazza , una Fortezza, 
od una Fortificazione ; cioé una piazza ben 
fiancheggiata , e difefa o meffa al coperto 
con opere . — Vedi Tav. Fortif. fig. 20. 
Vedi anco P I A Z Z A . . A 

Le piazze fortifícate aíla maniera moder
na, conftano principalmente di baftioni , e 
cortine, e qualche volta di mezzi baü ioni , 
fecondo la fituazione del terreno ; di cava-
heri , di r ipar i , di falfe braghe , di foflTe , 
di contrafcarpe, di ftrade coperte , di mez-
zelune, di r ive l l in i , di opere a corno, di 
opere a corona, di opere efleriori , di fpia-
nate, di radenh , e tenaglie. Vidiciafcuna 
fotto i l fuo articolo B A S T I O N E , C O R T I N A , 
R I P A R O , C A V A L I E R E , & C . 

; V i fono dell'altre partí mobi l i , e addid-
l i e i come berme , parapeíti , banchine y 
cordoni, raolinetti , eaval-H di frifa , galle-
xie, mantel le í t i , batterie , mine , blinde, 
gabbioni, e paiizzate. Vedi eiafcana al fuo 
luogo, P A R A P E T T O &c . 

Diverfe di queft'opere conftano anch'ef-
fs di piu par t i , che han no diíferenti deno-
minazioni ; cosí un baftione confla di íae-
ce, di fianchi, di caferaatte , di orecchio-
» i , di gola, &c . Vedi le a fuo luogo. 

F O R T I F I C A Z I O N E , ehiamata^nco^r-
shiteítura militare, é 1' arte di fortificare , o 
render forte un luogo, una piazza i con far 
opere o ¡avorí attorno della fteífa , perché 
fia capace d'effere difefa con una picciola 
fbrza , cioé con poca geníe , contro gli st-
tacchi di un piü numerofo nirnico . Vedi 
militare A CHíTETT üR A 

F O R. 
Alcuni Autor i vann' addietro frn al princi

pio del mondo , per rintracciar V Autore e 
1'origine dell'Architettura militare . Secón-
do effi, Dio fleffo fu i l primo Ingegnere; 
ed i l Paradifo , od i l giardino d' Edén , la 
prima fortezza . Csino a gg i un fe alia nozio-
ne, e la perfezionb , nel fabbricare la pri
ma cit ta, Gen. I V . 17. Dopo lui venne 
Nimrod , o N e m b r o t í e , Gen. X . 10. Poi Se-
miramide , come riferifee Polyceno, Stratag. 
I. V I I I . c. 27. I Cananiti, Num. X I I I . 19. 
Deut. r. 28. Davidde, 2. Sam. v. 9. Salo-
mone, 2, Chron. I I I . 5. Roboamo fuo fi-
gliuolo, 2. Chron. V I I I . 5. e gli altriRe ói 
Giuda e d' Ifraele ; ed alia fine i Greci ed i 
R ornan i . V i t r u v i o , I . X . cap. u't. e 1. 1. c. 5. 

Tale é la ferie di quelli che fortificarom 
piazze; a' quai fí potrebbe aggiungere Fa-
raone, i l perfecutore degl 'Ifraeliti , che fab-
bricb !e citta diPi ihora, e Raamícs , Exod. 
1. 11. 

Ma per quanto antico che fia i l circon-
dare le citta di mura, di torri , &C. i l no-
me di Fortificazione, e i'arte che in oggi 
per eífo intendefi, non fono di vecchia da
ta . Hanno in fatti avuta la lor origine do
po 1' invenzione de' cannoni; gli cfretti ter-
ribi l i de' quali refero neceífario cambiare 
la ftruttura delle mura antiche , ed aggm-
gnervi tance cofe , ehe quefli cambiaraenti 
furono giudicati baftevoli per Goüituireuna 
nuova arte, che fu chiamata Fortificazione ^ 
a cagione della forza che ella fomminiíhb 
agli abitaíori delle c i t ta , per difenderle cen
tro un neát ico. 

I primi Autori , che hanno ícritto dd-
la Fortificazione y coníiderata come un' arte 
regolata particolare, fono Ramelli , e Ca-
taneo , I tal iani . Dopo d1 eííi , Errard , in 
gegnere d'Arrígo H Grande Re di Francia; 
Stcvino , ingegnere del Principe d1 Orange; 
Marolois ; i l Cavalier de Vil le ; Lorini ; 
Coehorn ; i l Conté de Pagan, ed i l Mare-
fcial de Vauban : i quai due ultimi no bilí 
Autor i , grandemente coníribuirono alia per-
fezione dell' arte. 

Da l í ' i dea , e dail'ufizio ¿ t \ \ z Fort i fie azi o-
»Í , íi poffonp rica vare alcune rególe gens» 
rali , e fondámeotaÜ , o alcuni affiomi : 
come 

i 0 . Che la maniera di fortificare fia sdsí-
tata a quella d' attaccars : cosí che : OJICÍ pof-
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fíam afficurare che alcuna maniera fia per 
aver fcmpre luogo, fe non ci aílicuriamo che 
non poíía eíTere alterata la maniera d'aífedia-
re; e per giudicare della perfezione d' una For-
tificazione, debbefi confiderare il métodode-
gli aífedi ne! tempe ch' eüa fu fabbricata . 

2O. Tutte le partí d' una Fortificazione de-
vono eífer aíte a refiiiere alie piíi forzofe e 
gagliarde raacchine, úfate nell' affediare. 

5°. Una Fortificazione dcbb'eííere fattain 
tal maniera, che poífa eflTere difefa con piu 
pochi uomini che fia poffibile; la qual con-
íiderazione, quando é be a attefa , ritparmia 
un notabile difpendio. 

4o. Affinché i Difsnfori fieno nella m ¡ -
glior condiísone, non debbono eífere efpo-
íii al l 'ar t igiíeria, cioé ai raofehetti, ed ai 
raortari de' nimict; ma gli aggreíTori deb
bono eíTer'o ai loro. 

D i qua ( 5 o . ) tutte le partí d' una Forti
ficazione debbono e líe re cosí. difpoíle , che 
1' una poífa difender 1' aí tra; a tal uopo , 
ogni parte debb' eífere fiancheggiata , cioé 
capace d' eífere ved uta e difefa da qualch' 
altra : si che non v i fia luogo , dove un 
nemico poíía raetteríi, o non veduto , op-
pur coperto e ficuro. 

6 o , Tut ta la campagna alPinterno debb' 
e fie re aperta e patente ai Difenfori „• eperh 
non debbono lafeiarvifi colline , né eminen-
ze, dietro alie quali i l nemico poíía üare 
al coperto deü' artiglieria della Piazzaj e 
dalle quali egli poífa colla fuá recar difagio 
ai difenfori. 

La Fortexza adunque ha da comandare a 
tut ío i l íuo d' interno ; confeguenteniente le 
opere eñeriori debbono eífere tutte piu baf-
íe che i l corpo della piazza . 

7o. Che niuna linea di difefa oltrepaffi i l 
t iro di mofehetto di punt ' in blanco , che 
é in circa 740 piedi. 

8o. Quanto é piu acuto l'angolo al cen
t ro , tanto piu forte é la piazza; perocché 
confiante di piü lati , e per confeguenza 
piu difenfibile . 

Ta i fono le rególe , e le mire generali 
nella Fortificazione: le particolari , che r i -
guardano ogni diverfa opera o membro di 
per s é , ñ toccheranno fotto i loro proprj 
A r t i c o i i , Vedi E A S T I O N E , e F O R T I F I C A T A 
piazza . 

F O R T I F I C A Z I O N E fi prende anche per la 
•$\RZZÍ fortificata j ovvero p?r le diverfe opere, 
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ereíte per difenderla e fiancheggiarla, e per 
tener lungi e rifpingere i l nemico. 

Turte le Fortificazioni conftano di linee 
e d'angoli, che hanno varj nomi , fecon-
do i loro varj ufizj . Vedi L I N E A , ed 
A N G O L O . 

Gli angoli principali fono quclli del cen-
tro, V zx\oo\o fiaHcheggiante , V angolo fian-
ckeggiato, l'angolo della fpalla , &c . 

Le linee principali fono, que-lle di circón' 
vallazione, di contravallazione, della capita-
le y &c. Vedi ciaícuna nel fuo luogo. 

Le Fortificazioni fono divife in regalar i , 
ed irregolari , e di piu , in durabtli , e 
temporanee. 

La F O R T I F I C A Z I O N E Regolare , é quella 
in cui i baftioni fono tut t i eguali; o quel
la ch'é edificata in un polígono regolare , 
i latí e gh angoli del quale fono general
mente circa un tiro di mofehetto V un r i 
móte dall' altro. Vedi POLÍGONO. 

lo una Fortificazione regolare le parí! 
eííendo eguali , hanno i'avantaggio d'eífe
re egualmente difenfibili , cosí che non vi 
fono fiti debelí . , 

F O R T I F I C A Z I O N E Irregolare , é quella in 
cui i bafiioni fono ineguali e dlíTimíli; od 
i lati , e gli angoli non tutt i eguali né 
equidiílanti. 

In una Fortificazione irregolare , la dife
fa e la forza eííendo ineguale , é neceíía-
rio ridurre la figura irregolare, quanto piü 
da preíío fi pub, ad una regolare. 

E , perb che la irregolarita d'una figura 
dipende dalla quantita degli angoli e de'la
t i , la irregolarita d' una Fortificazione nafce 
o dall'eífere troppo piceioli g!i angoli , o 
dall' eííere troppo lunghi, o troppo corti t 
l a t i . 

In confeguenza, eííendo propofia da for-
fificarfi una figura irregolare; tutti gli an
go l i , eon le quantita dei lati , debbe pri
ma trovarfi, per poter giudicare, come for
tificar fí debba . 

F O R T I F I C A Z I O N E durabile , é quella che 
fi é fabbricata con difegno , che refli per 
fecoli un ficuro rifugio , una falda e coftao-
íe difefa . Ta l i fono le ordinarie Fortifica' 
zioni delle Cit t i i , delle piazze di frontie-
ra , &c. 

F O R T I F I C A Z I O N E Temporánea¡ é quella 5 
eretta per qualche uopo emergente > s per 
picciol tempo, 

T a l l 



i8í F O R 
Tal i fono le opere della campagna, dlriz-

xate per oceupare, e mantenere un poíta, 
od un paíTo j quelle attorno de'campi, &c. 
come circonvallazioni, contravallazioni, r i -
d o t t i , foíü , trjiicee, batteric, &c . 

I metodi di fortificare , che fono fiati in* 
ven t a í i , fono va r i i ; e tuttavia fi continua 
a veder proporfi de' nuovi metodi. I princi-
pa l i , e quelü che principalmente han vega 
e crédito per T Europa, fono quelli di Coc-
horn, di Pagan, di Vauban , eScheiter, dai 
quali tutt i gli altri fácilmente s'intendono. 

F O R T I F I C A Z I O N E fecondo i l método Ollan-
defer é queila che facendo i l flanco perpen-
dicolare alia cortina , fa i l flanco fubduplo 
della faccia, e fubtriplo della cortina ; e V 
angolo del baí l ione, eguale, o a due t e m 
delT angelo del polígono ; o alia di lui me
sa ? con la giunta di 15 o di 2 0 gradi 5 
per farlo eguale ad un angolo retto. 

Freitach determina la quantita del flanco 
ín un quadraío dover eífere fe i ; in un pen
tágono , fette; in un eífagono otto ; in un 
eptágono nove; in un enneagono , dieci; in 
un decágono, undici; e in tutte l'altre fi
gure , dodici pertiche Rhinlandeí i ; confe-
guentemente , la faccia ventiquattro, e la 
cortina trentafei pertiche. 

Per delineare i l proíilo d' una Fortificazio-
we giufta i l modo Ollandefe \ tírate o dífe-
gnate in cinque parti eguali 1'interior po
lígono G H , T a v . Fortif. fig. 6 . la mezza 
gola A H ha da conteneré una di eíTe ; e 
la eapitale H C , due . Quindi divídete la 
cortina E A in quatíro parti i e fate d' uoa 
i l flanco A B . 

Quedo é i l método di Freitach : ma 1 
Francefi fanno e la mezzagola ed i l flanco 
una fefta parte del polígono; e ns' quadra-
t i , e pentagoni ,1 lafeiando da parte i fe-
condi fianchi , deferivono un femicircolo 
ft̂ pra B S , aceiocché T angolo del baftione 
C fia un angolo retto <. 

Gl ' Itaiiani dando le fieíTe diraenfioni al
ia gola ed al flanco, fanno i l flanco fecon-
dario mezza la cortina , nei poligoni che 
eccedono 1' eífagono, ed un t e ñ o della cor
tina negli altri . 

Finalmente, gli Spagnuoli dando le fkíTe 
dimenfíoni ai fianchi, omeítono i fianchi fe-
condarj. 

Ma i fianchi perpendicolari alia cortina , 
coa fianchi fecondari, fono in diferedito, per 
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cagion dell'obliquita della difefa ; cosí che 
i l método Ollandefe di fortificare , e gli altri 
antichi, íondati su gli fteffi principj , fono 
in oggi r ige t ta í i . 

F O R T I F I C A Z I O N E fecondo i l método del Con' 
te de Pagan , fuppone nelle Fortificaziom 
piíi grandi, i l poligono efterno A B , flg. 7. 
diere cento, la faccia A G , trenta perti
che;- nelle piu piccole, i ! primo ottanta, e 
la feconda venticinque ; e nella grandexza 
mezzana, i l primo nonanta , e la feconda 
ventifette e mezzo: la perpendicolare C D 
quindici, ed i fianchi G F ed H E perpen
dicolari aíle linee di difefa A F , e B E , 
coperti con un orecchione, e triplicati : a 
che aggiugnete un rivellino ed una contra-
guardia , che fervono di opere efleriori. 

Quefto método fu ricevuto con grand' 
applaufo , e fi dee riconofeere , ch' egli é 
grandemente preferibile al método Ollan
defe » 

Ma egli ha i fuol difetti ; imperocché 
oltre che i l fortificare le piazze fecondo ef-
fo é di grande Ipefa ; ifuoi triplici fianchi 
fono troppo firetti , cosí che ftann' efpofti 
alia violenza delle bombe ; T orecchione é 
cosí grande che pregiudica alia lunghezza 
dei fianchi ; F efterior riparo dé) baftione é 
troppo groíTo, &c. 

F O R T I F I C A Z I O N E fecondo i l método di M . 
Blondel , ha una grande affinita con quello 
del Conté de Pagan; e i l divario confiílein 
queí lo, che la quantita delle linee e degli 
angoli é differentemente determinata. Vedi 
T a v . Fortif. fig. 12. 

C o s í , un angolo retío effendo fottratto 
dalf angolo del polígono; e a una terza par
te del reí iduo, aggiunto quindici; la fom-
rna da l'angolo diminuito: Nelle Fortifica-
xioni piu grandi, T efterior polígono eíTen-
do divifo in dieci parti , fette di eííe dan-
no le linee di difefa ; e ie faccie fono mes-
zo quelle della tanaglia» 

Queño método é moho bene corrifpon-
dente ai fini dcil' architettura; ma é alquan-
ío difpendiofo, e perb é poco ufato. 

F O R T I F I C A Z I O N E fecondo i l método di M» 
Vauban , fuppone ferterior poligono nelle For-
tificazioni piu grandi eííe re cento pertiche ; nel
le piu piccole , ottanta ; e nelle mezzane 
nonanta: le facce fon fatte -y del medefimo; 
Ja perpendicolare , in un quadrato f- , i» 
un pentágono f , negli altri poligoni T % 
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del medcfimo. II complemento delia facda 
alia linea di difefa, ei la fa eguale alia di-
íUnia ddla ípalla ; ufa fiancht neotrant! , 
e cúrvate e mette una tenaslu bafla avan 
ti la cortina i ed U nvell.no Oilandeíe con 
lunette. Vedi T a v . F o n i f . fig. 

Qucao oietodo ái fortificare, pmce alia mag-
eior parte, si perché accrefcc la torza , íenza 
molta fpefa } s\ perché e moho ben accomoda-
to ai principi dell architcttura militare, di 
fopra recati. 

Puré íembra avere un diretto, neli eííere 
]e íaccie troppo efpoüe alia viíla deH'inimj-
Co • ed eflerc le lunette un poco troppo lun-
ghe, per poterfi difendere » 

J / método piü movo di F O R T I F I C A R E di 
M . di Vauban, é quello che fabbríca grandi 
baüioni davanti ai piccoli, e copre la corti
na con un doppio rivellino , tirando una iun-
ga tenaglia davanti la ñcíTa Cortina. Vedi 
T a v . Fortif. fig. 14. 

I baftioni diíhccaíi fono perfettamente , 
conforme a quello che abbiam detto nel primo 
método; eccettoché i fianchi fono rettilinea-
ri , e deftituiti d1 un orecchione . 

FORTIFICAZIONE f̂econdo i l método di Schei-
ter , fuppone il polígono eüerno, nelle Forti-
ficazioni piü grandt, eííere cento pertiche ; 
nelle minori ottanta; neüe mezzane novan-
ta: i fianchi perpendicolsri alie linee di di-
fefa ; e le linee di difefa nelle Fcrtifica-
zioni piü grandi íettanta pertiche , nelle 
minori ídfanta , nelle mezzane feíTanta-
cinque. 

QueÜo método diñacca i baftioni dalla 
cortina, e forma una fpezie d' interior re
ce íí o dietro la cortina; aííurae l'angolo del 
baüione , in un quadrato , eííere feífanta-
quattro gradi ; a querto aggiungendo otto, 
íl prodotto é 1' angolo in un pentágono ; 
a cui aggiungendo fei gradi , la fomma é 
1' angolo del baüionc in un eííagono ; cd 
aggiungendo cinque a queílo, la fomma é 
1'iñelTo angolo in un eptágono. 

F O R T I N O , diminutivo della parola For
te , e fignifica una picciola Foriezza chia-
ínata anche Forte di campagna , fabbricata 
^nfretta, per difefa d'unpaíío, o d'un po-
^0 j ma particolarmente per difendere un 
campo , nel tempo di un aíTedis ; dove i 
quartieri principali fono comunemente con-
giunti j o fi fan comunicare gli uni cogli 
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altri permezzo di hnee difefe da F0r«W e 
da ridotti . ' 

I Fvrtim eífendo affai piccioli, i loro an-
goli fiancheggiati fono generalmente cento 
e venti paffi diíianti Tuno dalfaltro : nía 
la lor figura ed eftenfione é vana , fecon-
do il fito , e il bifogno ; alcuni avendo 
baíhom intcn, ed altri mezzi baüioni. Ve
di RIDOTTO. 

FORTINO a ftella, é quello , i cui latí íi 
fiancheggiano 1' uno 1' altro , &c . Vedi 
FORTE. 

F O R T I O R I . A multo FORTIORI . Vedt 
MULTO . 

F 0 R T 1 S A q u a . Vedi l'Articolo AQUA. 
F O R T U N A Equeftris . Vedi 1' Articolo 

EQUESTRIS . 
FORTUNA , voce Latina , ne' noílri. libri 

legali antichi , ha 1' iltcífo fenfo che Trect' 
fure Trove, invenzione di un teforo. Ved! 
TREASURE-TVCW . 

Thejaurum ducente Fortuna invenire inqut-
tendum eji per i 2 juratores pro Kege & c . quod 
fideliter prcsfentabum , & c . omnes Fortunas, 
abjurationes , appella , & c . 

Alcuni pretendono, che fignifichi altresl 
Fortuito occifos i ma queílo fenío é una pura 
immaginazione . 

F O R T U N A , vedi gli Articoh PROVIDEN-
ZA , FATO &C. 

FORTUNA , che cornfponde al Greco rv^v j 
é un nome ignoto ne' tempi primitivi; e non 
íi trova in Omero, né in Efiodo; come non 
ancor inventato ailora, 

Ne' tempi appreíTo , fu introdotto come 
machina , per farlo fervire a diveríi finí 
e fcopi nelia Filofofia naturale , e neila 
Teología, 

Avendo gli uomini oíTervato fuccedere 
una quantita di mali , e di difordini ; e 
non ofando direttamente lagnarfi della Pro-
videnza ; e né piü né meno volendo fcu-
fare fe Üeííi daircffere occafioni delle loro 
proprie fciagure , ricorfero alia nozione di 
Fortuna , contro cui poteííero sfogare tut-
ti i loro rifentimenti impune . Vedi M A-
L £ . 

Plutarco in un trattato della Fortuna de* 
Romani, rende ragione del coftume de'poe-
t¡ antichi , i quali par che faccian Giove 
autore di tucti i mali della vita . Egli of-
ferva, che i l Genere umano, avanti che i i 

nome 
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nome Fortuna foffc venuto nel Mondo, con-
cependo una certa caufa arbitraria, che di-
íponea delle cofe ín un modo irrcíiíiibile, 
la chiarnb D i o ; ma r i f le ra caufa cífendo 
piü volte offervata agiré a calo , e fenza 
alcuna regola od ordinc, fi pafsb a fveñire 
di queft'attributo 1'EíTere Supremo ; ed in 
fu o luogo fi venne a riconofeere la Fortuna > 
e i l defíino. Vedi PARCHE . 

Non é facile fpianare, e dichiarare, che 
cofa gli Antichi intendelTero per i l nome 
Fortuna. —- I Romani inteícro pe re í íb , un 
non so quale principio di fortuita,. per cui 
le cofe fuccedevano , fenza effervi neceíü-
tate : raa quale e donde foffe quedo princi
pio, egli non par che l'abbiano preciíamente 
concepito né ftudiato di ridire; per loche i 
lor Fiioíofi fpeffo accennano , che gli uomini 
avean folamente formato i l fantasma Fortuna 
per afeondere la loro ignoranza ; ech'eglino 
chiaraano Fortuna tutto quello che fuccede 
ad un uomo fenza ch'egli íappia come. Perb 
Giuvenale afferraa , che furono gli uomini 
che fecero átWcíFortuna una Deita . 

Nullum numen abejl f i Jlt prudentia ; 
nos te , 

Nos facimus , Fortuna , deam , coeloque 
locamus. 

Giufta i l fentimento de' Gentili , Fortu
na non era dunque in foftanza altro , che 
ravvenimento di cofe in una maniera im-
provifa, e inafpettata , fenza alcuna can
ia , o ragione apparente : cosí che i l fenfo 
Filofofico della parola , coincide con quel
lo che é volgarraente chiamato cafo . Vedi 
C A S O . 

Ma nella religione ella ebbe una forza 
piu grande j altari e templi in gran nume
ro furono confacrati a quefta Fo)ta«¿z, come 
a Deita . — Queño da a congetturare, che 
i Gentili aveflTero perfonificato , ed anche 
deificato i l loro Cafo: e lo concepiíTero co
me una fpezie di Deita , la quale diíponea 
del deíiino degli uomini a fuo piacere . 
Quindi l'invocazione d' Orazio : O D i v a 
gratum qute regis Antium * nella 3 5.0de del 
primo libro , dove raccomanda alia di lei 
protezione Auguflo , che allor fi preparava 
per gir nella Bretagna . Da quefii diveríi 
fentimenti fi pub inferiré , che gli antichi 
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in un tempo prefero la Fortuna per una Caufa 
perentoria , inclinata a far bene ad alcuni 
e a perfeguitare degli ahri : e talor per una 
caufa 9Íeca, eincofiante, fenza mira o de-
terrainazione alcuna. 

Se dunque i l termine Fortuna non corrl-
fpoadsva a una idea certa nella bocea di 
q u f l l i , che le ereflero degli altari ; molto 
me no potra accertarfi , che cofa ella dinoti 
nella mente di coloro che fi fervono di quefia 
parola ne' loroScri t t i . 

Quelli che di buona voglia foílituirebbo-
no i l nome di Providenza a quello di Fortu
na , non potrebbon daré un qualche fenfo 
tollerabiie aila meta delle frafi , nelle quali 
quefla parola occorre ; per.efempio a quefle : 
N o i dobbiamo fempre diñidarci della FCJVK-
na , ma in particolare quando pare ch'ella 
piu ci lufinghi j i l difprezzo delle ricchez-
ze , nei Filofofi , é un fecreto defiderio di 
vendicare i l loro mér i to , contro 1'ingiufti-
zia della fortuna, con un difprezzo di que' 
favori, de'quali ella l i priva: la Fortuna é 
cosí cieca , che ira una folla, in cui non vi 
é che un uomo faggio , non dobbiam gia 
immaginarfi, ch' ella fia per trafceglierlo , 
affine di aecumuíare fopra di luí i fuoi fa
vori . 

In quefie, e fimili occafioni, ed efpreffio-
ni , la parola Providenza non fi pub foñi-
tuire in luogo di Fortuna: l'idea corrifpon-
dente all 'eíprcffione, é pagana, egualmen-
te che l'efpreffione fieíTa . Aggiugni , c h ' é 
un fallo , anche in punto d1 aecuratezza , 
adoprare un termine che non fignifica nien-
te; ficcome in fatto di religione, é un er-
rore , aífociare la Fortuna coila Providen
za , nella direzione dell' Univerfo . Vedi PRO
VIDENZA . 

Orazio dipinge la Dea , preceduta dalla 
necd í l t a , che tiene chiodi e biete nelle fue 
m a n í , con un arpicne , e del piombo dis-
fa í to , per attaccarlo j di rado accompagna-
ta dalla fedelta, fe non quando ella abban-
dona una famiglia ; imperocché in quel cafo 
la fedelta non manca raai di partiré con effo 
lei , egualmente che gli amici . 

I pittori la rapprefentano in abito da don-
na, con una benda davanti agli oechi, per 
raoftrare ch'ella opera fenza difeernimento, 
in piedi fopra una ruota, per efprimere la 
fuá inftabilita . I Romani, dice Lattanzio, 
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la rapprefentavano con un cornucopia , e 
col timone d'un vafcello, per moftrare ch 
ella diftribuiíce le ricchezze, e regola gli ai-
tari del mondo. I n f a t t i , con tai caratten , 
noi la vediamo rapprefentata su tante meda-
pile con le infcriziom FORTUNA AUG. 
FORTUNA REDUX. FORTUNÍE AUG. O RE
DUCÍS, &c. Quiche volta la yediamo ad-
ditare un globo ch'é davanti a iuoi piedi, 
con lo fcettro in una mano , e tenendo i l cor
nucopia nell'altra. . 

I Roraani aveano una Fortuna v in le , non 
racno che una Fortuna inuüebre, per oggct-
ti della lor adorazione ^ la Fortuna vtrilis ono-
rata dagü uomini ; e la Fortuna muliebris , 
dalle donne. 

Sul rovefcio d'una medaglia di Commo-
do, ablvamo una rapprefentazione delia For-
tuna, foíto laquahta, e col foprannome di 
M a n c m , csoé ítabile, permanente; che tie
ne im cavallo per le redini, Su le medaglie 
Greche troyiamo A F A O I i K A A H , o T T -
X H , buona Fortuna. Coftantino dicde l'epi-
teto á \ 4 n t h o u / i a , cioé , che fiorifce , alia 
Fortuna delia fuá nuova Citta di Coñant i -
nopoli . 

F O R T U N A T E Ifole, nella Geografía an-
t ica, appellazione che ha dato ai C r i t i c i , e 
agli Antiquarj moho impaccio , e l i laícia 
nel dubbio; efíendo i l nome d' un luogo fa-
mofo per l i pomi d'oro, che ivi nafcevano; 
o , come Varrone dice , per le pecore , le 
cui lañe erano d 'oro. Vedi ESPER'IDI . 

Gli Antichi le dcfcrivono come fituate fuo-
j i dello ílretto di Gibilterra , nell' Océano 
Atlántico . — L'opinione comune de'modcrni 
le prende per i ' Ifole Canarie ; fondati prin
cipalmente su la fítuazione e temperatura di 
coteft' Ifole, che rende 1' ufo delle vefli non 
neceffario; e per la copia di aranci , di l i 
món i , di uve, ed'altr i deliciofi f ru t t i , che 
ivi la térra produce . Vedi ORO {lana^ o to-
fon cT). 

Ol.Rudbeckio ha trovato per efle un íito 
molto diverfo. Quefto erudito Autore, che 
fa laSvezia, fuá natale Regione , la fcena di 
tutto i l grande e ílraordinario della Tradi-
zione e della Favola antica ; vuoie che rifó
le Fortúnate fieno laSvezia. I frutti delizioíi 
de'quai parlan gli antichi , la fuá fantafia 
gli luggerifce , che non eran altro, che la 
v i r t u , e i buoni coftumi, che anticamente 
íiorivano in quelia frcdda nazione iperborea. 

Tcm, I V , 
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F O R U M , nell' amichitk , fi ufa in diver-

fe accezioni, ora per un luogo di traffico 
che corrifponde alia noíua piazza di merca-
to ; nel qual fenfo ha d1 ordinario qualche 
aggettivo aggiuntovi, come forum boarium , 
i l mercato de' buoi; forum pifearium , i l mer-
cato de'pefci; olitorium forum^ i l mercato deli' 
erbe, &c. Vedi MERCATO . 

FORUM, s'ufa parimenti per ogni luogo, 
dove i l Governatore d'una Provincia convo
ca o raduna i l fuo popólo, per dar fentenze, 
o giudizj, giuíla l'ordine delle leggi. Vedi COR
TE , HALL , &c . 

D i qua un uomo fi dice forum agere , al
io rché egli tiene fefíione o tribunale ; Forum 
indicere, quando aííegna i l luogo, dove i'ha 
da tenere, &c. 

FORUM, era altrcsi un certo luogo pubbli-
co nella Citta di Roma, dove le caufe erano 
giudizialmente trattate , e fi dicevano al po
pólo gli aringhi. 

D i quefti Fort ve ne furono diverfi ; da 
prima folamente tre, cioé, Romanum , / « -
lianum , Auguftum ma quefto numero fu 
pofeia accrefeiuto, coll' aggiunta del Tranfi-
torium, chíamato anche ú Forum Palladium ; 
del Trajanum , e Sallujlii Forum. 

I I primo , c piu nobile di queíti , fu i l 
Forum Romanum f chiamato anche Forum ve* 
tus ; ed aífolutamente Forum . 

In quefto v'era un luogo peculiare,cbiamato 
Rojira , dove aringavano gli Oratori ; dove 
fi recitavano le Orazioni funebri; ed i cau-
íidici tcattavan le caufe. Vedi ROSTR A . 

Nel medeíimo Forum v'era il Comitium } 
o la fala della Ragione , col Santuario di 
Saturno , i l Templo di Caítore, &c. Vedi 
COMITIA . 

FORUM , é termine adoprato anche dai 
Cafuiíli , per Giurisdizione. Vedi GIURISDÍ-
ZIONE. Cosí 5 dicono in Foro Legis ^ o nel 
Foro eflerno; cioé all'occhio della Legge, o 
nel corfo ordinario della Giuftizia : in Foro 
Confcientíne} o nel Foro interno, ed agli oc-
chi di D i o , e della propria cofeienza dell4 
uomo. 

V i fono raoltiííiníe cofe, non condanna-
te in ForoLegií, che pur fono criminali in 
Foro confetentics. 

FORZA , vis) o potenza, nelle Meccani-
che , nella Filofofia . Vedi V i s , e PO
TENZA . 

VoKlkAccekrante , ^ í r a t í i v a , Céntrale > 
A a Cen* 
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Centrifuga, Centrípeta} di Ceefwne , Contrat-
tile ^ Elaflica , Elcttrica , di Gravité , ¿e/ 
Cuorey d" Innativita ) o d'Inerzia , Repellen-
te, Refiflente, Ritardante, del Vento. Vedi 
ACCELERAZIONE, A T T R A Z I O N E , CENTRA
L E , CENTRIFUGA, COESIONE , CONTRAT-
T I L E , ELÁSTICO, cd ELASTICITA', ELET-
TRICITA', GRAVITA', CUORE, V I S Iner-
t i a , REPULSIONE , RESISTENZA , RITAR-
ÜO , VENTO , ¿kc. 

FORZA ( FORCÉ nell' Inglcfe) nella Leggc 
comune fignifica un' ofFefa, con cui é uíata 
violenza alie pefíbne o alie cofe. 

La Forza é o femplice, o cempofla. 
FORZA mifia, o cempofla > é una violen

za commdTa con qualche fatto, che di per 
íc fteíío folo farcbbe g'ta crimínale : come 
fe uno per forza entrafle nella poflfeííione 
d' un altro , ed ivi uccidcííe un uomo , o 
rapiíTe una donna, &c. 

FORZA femplice é quella che non ha al
tro delitto congiunto ; come fe uno , per 
forza) entra nella poífeffione altrui , fenia 
farc altro atío illegittimo, fuor che quefto. 
Vedi FORCIBLE. 

FORZA, nella Grammatica, e ín alcanc 
altre arti , s'applica ad una cofa che pub 
fíarc in vece di un'altra, o che hal'iQef-
fo efTetto che un'altra. Vedi POTENZA. 

Nel noftro linguaggio V f tra due vocali 
ha la forza od il valore di un z , edé qual
che volta pofto per z ; come inhorifon, ba-
ptifing, &c. Vedi S , &c. 

Nell' Ebrco, il Daghes, c nell' Arábico, 
ü Tesdid , hanno la forza d'una lettera fop-
preíía . Un' unita avanti zero ha la forza 
di dieci. Vedi NOTAZIONE. 

FORZA , vis , in fenfo di fortezza , o 
robufiezza , nella Fifiologia . Vedi PO
TENZA . 

Le forze di differenti animali delia me-
defiraa ípezie , o del medefirao anímale in 
differenti tempi, dimoñrafi , eflere in pro-
porzione triplícala delle quantitadi del'- maf
ia del loro fangue: la forza o robMezta 
intera d* un anímale, é la forza di tutn i 
mufeoli prefi infierne ; laonde tutto quelia 
che avvalora e fortifica un anímale creíce 
Ja forza di tutti i mufeoli, c di quellinon 
meno che fervono alia digeftione , che di 
tutti gli altri. 

Puré , non oftante la verita di cib , la 
«[uantit^ del fangue pub cífere accrefeiuta 
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con tai circoHanze, che fminuífea la robu-
ftezza e la forza. L ' equilibrio tra íl fangue 
cd i vafi eíTendo tolto , minora oltre ogni 
credere la. forza . L ' improvvifa foppreffione 
della trafpirazione, benché aumemi laquan-
tita del fangue , con quell' accrefeímento 
notabile che calcóla Sanílorio , puré dimi-
nuifee \z forza ¡ perché la materia trattenu-
ta, eíTendo quello che fi dovea evacuare, 
altera cosí la teílura del fangue , che lo 
rende mal accomodato, e meno ínfervicn-
te per íl moto mufcolare. Suppoüo, che V 
accrefeímento della quantíta fia conneífo con 
una vífeídita ñraordinaría; la quantitk del
le piccíole parti feparabilí fcemando , colla 
proporzione tche la viícidita crefee , fara a 
un tratto minore la quantíta degli fpiriti 
anímalí feparati ncl cervello; e la tenfione 
delle fibre eíTendo proporzionale agli fpiri
ti animali che in eííe a lorza feorrono , 
elleno non faranno capaci di contrabilan-
ciare íl gran pefo del fangue , e si la for* 
za fara dimínuíta. 

Bellini prova, che fe 51 fangue é cosí vi-
ziato, che accrefea, o diminuifea h forza; 
la cofa coincide alio ñeífo , che fe íl fan
gue foífe in uno flato naturale, ma la fuá 
quantita foífe accrefeiuta o dimínuíta nella 
medefima proporzione: cosí che íl fangue, 
quand' é vizíato, pub di tal maniera inde-
bolíre la forza de' mufeoli, che anche gua-
fli la digeíiione ; e non oftante in molti 
cafí , egii pub cíícre vizíato cosí , che aju-
tí la digeftione, ed accrefea la forza. 

Ms de la Hire , in un calcólo della for
za d' un uomo nel tirare e portare , rnoftra 
che \& forza d'un uomo ordinario checam-
mina ín direzióne orizontale, ecol fuocor-
po inclinante dínanzí, é foltanto eguale a 
ventífette lire , il che é molto meno , di 
quel che talun avrebbe penfato. 

Eglí aggiugne che quefta forza farebbe 
molto maggiore, fe 1'uomo aveíTe da cam-
minare all' indietro ; e che per quefta ra-
gione i barcajuoli fpingono e forzano i lo
ro remi da dínanzí all'indietro; e benché, 
cfferva , i Gondolieri di Venezia li parino 
peí verfo contrario, tuttavia lofanno, per
ché preferifeono di perderé 1'avantaggio del
la forza , affinché abbian quello di vederc 
il luogo dove vanno, nei molti e fpeífi gi-
ri e canali, che íncontrano. 

Egli é noto dall' efperienza , che un ca
va 



vallo tira, orhontalmeníe, akrettanto che 
fette uomini; per confeguenza, la fuá /or-
%a fara 189 lire. Un cavallo , quanto alio 
fpignere innatui, ha un grande avantaggio 
fopra 1' uomo , si nclla forza de fuoi mu-
feoü , come nella difpofjzionc di tutto il 
corpo; ma l'uomo ha i'avantaggio fopra il 
cavallo ncU'afcendere. M. de la Hire mo-
ílra che tre uomini carichi di ico. lirc 
per uno, afcenderanno un ripido colle con 
piu facilita e fpeditczza , che un cavallo 
carico di 300 lire. 

Hakcweil ci fomminiftra diverfi efempj 
di forza ftraordinaria . Clunher, Prepofto 
ddla gran Chiefa di Mesnia nel 1529. por-
tava una hocte di vino fuor dalla cantina , 
c la metteva ful carro. — Mayólo vide uno 
tenere con una mano una colonna di marmo, 
lunga tre piedi , cd un piede di diámetro ; 
cui gittava nell'aria e ricevevala di nuovo 
su la mano, come una palla. — Un omi-
ciattolo Mancoano, chiamato Rodamante , 
fpezzava una gomena . —- Ermando Burgh 
porto su per le fcaie un afino carico di 1c-
gna, e gittb ocl fiióco ambedue. In Coüan-
tinopoli , ncl 1581 , un uomo follevb un 
pezzo di legno, che appena potevano alza
re dodici uomini aíTieme, e poi, giacendo 
diftefo, foftenne una pietra , che fu duopo 
che dieci uomini s1 impiegaíTcro per roto-
largliela adoíTo. — G . di Fronsbergh , Ba-
rone di Mindlcheim , potea fofpignere dal 
fedile un uomo col fuo folo dito medio , 
e fmovere un cannone dal fuo luogo . — 
Cardano vide un uomo bailare con due uo
mini su le braccia , due su le fpalie , ed 
uno ful eolio. Patacona, Capitanode'Cof-
facki, faceva in pezzi un ferro da cavallo, 
c 1'ifleííb vien raccontato del fu Re Au-
gufto di Polonia. — Nel comune di Put-
ncy, vi é una pietra con Tifcrizione , la 
quaic parla d'un uomo , che in quel luo
go tirb piu che non puoter tirare cinque ca-
valli . Una donna de' Paefi baffi , grande 
come un gigante, levava un barile di bira 
d1 Amburgo. — U n Fattore di M. Carrew 
portava un facco di fei moggia di fariña 
( la mifura di 15. Galloni ) , col mugnajo 
affiíTovi fopra. — J . R o m á n , del medefirao 
paefe, portava il carcamc d'un bue. Vedi 
Hakevoeirí Apolo^y, pag. 238. 
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una materia che nfplcnde , o che anche 
abbrugia , fpontancamente , e fenza 1'ap-
plicazione di alcun fuoco fenfibilc . Vedi 
F u o c o , c LUCE . 

* L a voce e formata dal Greco ^«f, lu
ce, e ftp» , portare. 

II Fosforo é o naturale, o art i f íz iale . 
I FOSFORI naturali x fono materie , che 

diventano luminofe in certi tempi , fenza 
1' ajuto dclT arte, o fenza preparazione. T a -
li fono le lucciole , frequeoti ncllc regioni 
fredde; le mofehe , ed altri infetti che ri-
lucono, ne' paefi caldi; il legno marcito ; 
gli occhi, il fangue, lefquamme, la carne, 
il fudore, le piume, &c. di diverfi animali; 
i. diamanti quando fono fregati in una certa 
maniera ; il zucchero , ed il folfa quando 
fono pifíati in un luogo ofeuro j i' acqua 
del mare, ed alcune acque minerali, quan
do fon vivamente e gagliardamente agita-
te, la fchiena d'un gatto, o d'un cavallo, 
fregata colla mano, &c. nelbujo; anzi, ii 
Dottor Croon riferifee, che col fregare ga
gliardamente il fuo proprio corpo con una 
camicia ben rifcaldata , egli fece fpeífo ri-
fplendere e 1'un e l'altra; e il Dottor Sloa-
ne aggiugne , che ei conofee un gentiluo-
mo di Briflol, ed il fuo figliuolo , le cal-
xette d'ambedue i quali, dopo molto cara-
minare , rifplendono. 

Tutti i fosfori naturali hanno querto di 
comune , che non rifplendono fempre , e 
che non danno raai alcun calore. Vedi NO
CTILUCA . 

Ma quello che di tutti i Fa for i natura
li ha dato motivo a maggíore fpeculazio-
ne, é il 

FOSFORO Barométrico , o msrcuríale . j . — 
Tvl. Picard oííervb il primo, che il mercu
rio del fuo barómetro, quando veniva con-
cuífo e agitato in un luogo oícuro , man-
dava fuor luce , con quefta circoftanza , 
che nello fcuotere il mercurio con rapidi-

, ora al di fopra , e ora al di fotto del 
fuo equilibrio con l'aria , la luce vedevaíi 
folamente quando il mercurio era al di fot
to di queft' equilibrio, e ch' eífa luce appt-
riva come fe s' atteneífe alia fuperficie fu-
periore. 

Ma quefta luce non trovafi nel mercurio 
di tutti i Barometri, dal che ne nafceun* 
grande difficohK „ 

A a a M.Bcr-
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M . Bernoulll , avendo efaminata la cir-

coílanza di quefto fenómeno , ne invento 
una fpiegaiione : ei s immagina che al di-
fcendere del mercurio, crefcendo i l vacuum 
nel tubo, v' efce fuor dal mercurio , per 
riempire queft'ecceflfo di vacuita, una aífai 
fina e fottile materia , la quale é difperfa 
per l i pori di quefto minerale: e che nello 
fleífo tempo v entra per l i pori del tubo 
un1 altra piíi fina materia : cosí , la prima 
materia mandata fuor dal mercurio c rae-
colta fopra la fuá fuperfizie , urtando im-
petuoíamente contro quella, ricevuta dal di 
fuori , fa T iñeífo effetto che i l primo ele
mento di Cartefio contro i l fecondo: c ioé , 
produce i l moto della luce. Vedi LUCE. 

Ma perché dunque i l fenómeno non é co-
mune a tut t i i barometri ? a quefto íi r i -
fponde , che i l moto della materia fottile 
ch' efee fuor dal mercurio , pub effere in-
debolito , e impedito da qualche materia 
ctejrogenea raccolta su la fuá fupenor fu-
perficie in una fpeiie di pellicola: cosí che 
la luce non pub apparire, fe non quando i l 
mercurio é perfettaraente puro. 

Queíio raziocinio fu confermato dagli ef-
perimentí di diverfi barometri, ch'egli fece 
su quefto piano; ma TAcaderaia Real del-
leScienze, che replicb gli efperimenti con 
barometri fatíi nell' iñeíTa maniera , non 
incontrb Tefito o 1' efFetío medeOmo ; la 
luce eífendoíi in alcuni trovata , in al-
i r i nb . 

I I perché M . Homberg congetturb , che 
la difftrenza confifleííe nelie differenti qua-
litadi dell'argento vivo: ofiíervb che in al
cuni fi eran ferviíi per purificarlo , della 
calcina viva; in a l t r i , di limature di accia-
í o . I I mercurio adunque, follevandofi neila 
diftillazione, e paífando per la calcina, pub 
avere portato via íeco alcune di lei parti , 
capaci , per la loro eftrema picciolezza, ¿i 
.annicchiarli ne'fuoi interílizj . Quindi eífen-
do che la calcina viva riticn fempre alcu-
«e particelle ignee, egli é poffibile , ehein 
un luogo vuoío d' aria , dove nuotano ia 
liberta , producano coteíl' apparenza lumi-
uofa. 

I i Signor Hauksbee ha diverfi efperimen
t i fopra i l Fosforo Mercuriale. — Facendo 
a forza paíTar l'aria per mezzo ai corpo 
deli' argento vivo, poílo in un recipiente 
eíauíloj le parti eran violenumente fpinte 
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contro le pareti del recipiente , e davano 
tut t ' intorno Tapparenza di fuoco ; conti
nuando cosí , finché i l recipiente fu mezzo 
pleno di nuovo d'aria. 

Da altri efperimenti egli trovo , che quan-
tunque I ' apparenza della luce non fi pro-
ducea coli'agitar i l mercurio all'iflelTa ma
niera nell1 aria ordinaria ; tuttavolta , un 
mezzo fottiliííimo , approffimantefi al va
cuo, non era del tutto neceffario. — Efi-
nalmente, da altri efperimenti trovb , che 
i l mercurio chiufo nell'acqua, che eomuni-
cava coli'aria aperta , dopo una gagliarda 
concuffione del vafe in cui era inchiuíb , 
mandava fuor particelle di lace in gran co
pia, come picciole ñel le . 

Chiudendo i l vafe del mercurio , &c. in 
un recipiente, ed efaurindone l 'aria, i l fe
nómeno cambib: e alio fcuotere del vafe, 
in vece di fcintille di luce, tutta la maf
ia apparve un continúalo cerchio di luce. 

I FOSFORI Artifiziali fono quelü che 
debbono la lor quálita luminofa a qualche 
arte o preparazione. 

D i quefii ve ne ha tre fpezie: la prima 
é i l fosforo che abbrugia , e che confuma 
ogni combuílibüe ch'ei tocca ; le altredue 
fono di quelli che non h a n n o calore feníi-
bile ; e chiaraanfi i l fosforo Bolognefe , e T 
Ermetico. 

I I FOSFORO , che abbrugia , fi pub fare 
d' orina, di fangue, di pe*; e generalmen
te d'ogni parte d1 un animale, la qual dia 
olio per difrillazione. — La materia da cui 
piu fácilmente fi compone, e fi cava, é T 
orina umana . Egli é d'un colore gialliccio, 
e della confifienza deila cera dura, nello fla
to In cui reíla dopo la diftillazione ; cd in 
queíio ftaío egli chiaraall Fhosphorus fulgu
rá i s , per le fue corufeazioni ; e phesphorm 
fmaragdinus) perché la fuá luce é fpeífo ver
de o cilefíra, fnezialmente ne1 luoghi , che 
non fono molto ofeuri ; e fosforo folido, dal
la fuá confiftenza l 

Egli fi diflolve in tut íe le fpezie d' olj 
flillati ; ed in queüo fiaso, ch izmzñ fosfora 
liquido . 

Si pub macizare in tutíe le fpezie di man-
teehiglie pingui; nel qual cafo , ei forma 
un ungüento luminofo. 

Cosí che i l phosphorus fulgurans , H 
phosphorus fmaragdinm , i l fosforo folido ? 
ed i l liquido , e T ungüento luminofo y ^ 
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no tu t í ' una medefima droga, fotto differen-

Fu invcntato da¡ Signor Kunke l , chimico 
dell'Elettor di Saííonia, portaío in trancia 
da M . K r a f t , Medico di Dresda , da cui fu 
comunícalo al Sig.Boyle. 

Nel i t í - ó , M . Elzholt pubblicb unTrat-
tato appoña fopra di eíTo , a Berlino ; e 
nel ióSo , 11 S'S- ^y16 ne Pubb!lco un 
aitro jo Inglefe, fotto i l titolo di Notlflu-
ca. Vedi NOCTILUCA. 

I I Sig. Homberg il primo ne tece a Pa-
rigi nel e comunico i l método della 
preparazione al pubblico. 

Preparazione del' FOSFORO /olido, o F O S 
FORO or/WíT . — Si fvapora una buona 
quantita di orina di bevitori di birra , fin 
alia confilienza di melé . Si cuopre in un 
vafe di térra , e fi mette per tre o quattro 
mefi in una cantina a fermentare e putre-
farfi . — Mefchiafi una doppia quantita di 
fabbia, o polvere di cocci , con una parte 
di quefta orina j fi raette in una retorta , 
adattata ad un recipiente di lungo. eolio , 
con due o tre quarti d'acqua. Diñillafi in 
un fuoco nudo , in una fornace riverbera-
toria i da prima leggiermente e adagio ; a 
capo di due ore fi accrefee i l fuoco gra
dualmente , finché tutto i l ñero e fétido 
olio ne fia eftratto . Si avviva i l fuoco al 
piü alto grado ; dopo di che verranno nel 
recipiente alctme bianche nuvole , e fi fif-
feranno a poco a poco da un lato, in for
ma di pelle gialliccia ; cd un' altra parte 
precipiíera al fondo in polvere. >— Tienfí 
i l fuoco cosí violento per tre ore , finché 
non fi folleva piü fumo. — Lafciaíi i l tut
to raffreddare, e fciolgonfi i vafi ; e gitta-
fi deH'altr'acqua nel recipiente , fi fcuote 
o s' agita ben intorno il tu t to , per ismove-
re tutto que i lo che é attaccato ai l a t i . — 
Si verfa i l tutto in un vafe di vetro, per
ché dia g iu . 

I l fale volatüe ormaí fi feiogliera nell' 
acqua , ed i l Fosforo e Folio anderanno al 
fondo; fi verfa fuori 1'acqua, e raccoglien-
done la materia che re fia, ella fi mette in 
un vafe di vetro con un poco di nuova 
acqua'; e fi digerifee in un bagno d' are
na, agitándolo, e rimeícolandolo di tempo 
ín tempo con una fpatula di legno. 

Con tal raezTo i l Fosforo fi feparera dalP 
eíio , e andra giu al fondo : fi vería fuori 
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r e l i o , e fi aduna i l Fosforo mentre é caldo, 
in baftoni, per 1' ufo. 

Bocrhaave ci reca altre maniere di pre
parare i l Fosforo . Egli oíferva , che orina 
recente , digerita tre o quattro giorni in 
un vafe alto , con un calore non maggior 
di quello di un uorao fano, diventa roíía, 
fétida, e cadaverofa : quefla orina digerita 
eífendo ^ polla a dirtillare in una retorta , 
da un liquor chiaro fétido , pofeia un fale 
volatüe gialio, che fvaporato fin alia con-
fiíknza di fapa ( m o ñ o cotto) e millo con 
quattro volte i l fuo pefo di arena fecca , 
e continua ta la diílillazione in una retor
ta coperta , fucceffivsrnente viene di fopra, 
per via di fempre maggiorl gradi di fuo
co, un olio fétido feuro, de' fumi turchi-
nicci , ed una materia crafia rifplendente 
che affonda nell'acqua, ed é i l Fosfore fo-
lido . 

Per farlo piu direttamente, e col miglior 
efito , egli fía opportuno prendere una 
fulficiente quantita di orina urnana , forn-
rainifirata da una perfona che non é moho 
data a bere vino ; e quefta fi efala in va
fe aperto fin alia confiílenza di miele; quin-
di fi mette a putrefare per mezz' anno , e 
dopo la difiillazione dará una buona porzioa 
di fale; quindi fe a quel che avanza fi ag-
giunga fei volte la fuá quantita di rena , o 
di polvere di pictra cotta , e fi continui la 
dillillazione, come nel cafo poc' anzi men-
tovato , i l Fosforo cadera nell' acqua . — 
Ovver fi pub piü cómodamente preparare $ 
con lafeiar digeriré per tre anni alí' aria 
aperta Terina rappreía ; durante i l qual tem
po una materia tenace , feculenta, untuofa , 
terrefire cadera al fondo; che lavandofi fre-
quentemente con acqua pura , nella quaie 
non fi diíciogliera , fi la fe era addietro una 
materia blanca , di natura ne alcalina , né 
acida , né falina , o terrefire , e né men 
quafi untuofa ; e quefta é di per fe fteíía una 
materia atta , per fare i l Fosforo mcrcé la 
dillillazione con arena, 

Proprietadi del FOSFORO folido . i 0 . Con 
quefto Fosforo fi pub ferivere su la carta , co
me con un pennello, e le lettere appariran-
no firaili a fiamma nel buio; ma ai chiaro 5 
non fi ved ra altro che un ofeuro fumo ^ 

2°. Un pezzetto ñrofinato fra due carte s 
prende fuoco inílantancamente . •— Se non 
íl Üia avvertito nel mancggiarlo, v' é peri-

colo 
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eolo di abbruciarfi le dita , effendo quedo 
Fosforo ecceílivamente inflammabile. Vedi 
Fuoco . 

3°. I I fuo abbruciarc ¿ aífai veemente , 
e penetra piíi addentro nclla carne che il fuo
co ordinario; cd é difficile diñinguerlo. 

Avvenne al Signor Cafiini , nel prcmer-
ne un pezzo in un panno fra le fue dita , 
che il panno prefc tofto fuoco; per lo che 
sforzandofi di ributtarlo e fpegnerlo col pie-
de, le fue fcarpc prefer lafiamma, e fuob-
bligato ad cñinguerlo con un regoletto di 
bronzo, che per due mcfi dopo ncil' ofcuro 
gittb de' raggi. 

l i Fosforo foiido non fi confuma, purché 
íia tenuto in una caraffina piena d' acqua: 
quello in forma d' ungüento non fi confer-
va tanto bene ; ed il Fosforo liquido peg-
gio di tutti. 

II Fosforo liquido fi fa con digeriré nello 
ñerco di cavallo un bocconcino, od alcune 
rafpature del Fosforo íolido , per due giorni, 
neU'oüo , o effenza di garofani , nelT olio 
di trementina, &c . Dopo la diíToluzione , 
i'olio fara cosí irapregnato di eífo, che aü' 
aprir della boccetta, la materia apparira in 
üamma. 

Efperimemi col FOSFORO liquido . — La-
vandofi la faccia, le mani , &c. con Foifo~ 
to liquido, il Dottor Siarc dice , che rifplen-
deranno confiderabilrncnte nel buio , ed il 
Juftro ne verra comunicato agli oggcíti vi-
cini ; c cib fenza oífefa della peíle del vi-
fo, &c. 

Súbito che una candela e poríaía nelíuo-
go , lo fplcndore fvanifee , sé fi conofee 
cambiamuno. 

Quefto Fosforo manda da sé vampe fre-
quenti come lampi, cziandio quancfo é ben 
ehiufo; particolarmente nel tempo caldo 
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che fece un viaggio perT Italia, apolla per 
impararne la preparazione , primo la corau-
nicb a M. Lemeri, che publicolla nella 7*. 
edizione della fuá Chimica. Vedi Tarticolo 
BOLOGNESE Piara. 

Queüo Fosforo non ha calor fenfibile; c 
folo diventa luminoío dopo d'effere flato ef-
pofto al ,Solé, o alia luce del giorno , nel 
quale flato raífomiglia a un carbone acce-
fo, c conferva la fuá luce per cinque o fei 
minuti nel buio, durante il qual tempo de
clina e fcema; e per ricuperare la fuá luce, 
dcbbefi cfporrc di nuovo all'aria. 

FOSFORO Ermetico^ o PHOSPHORUS B a l -
duiniy che fa la terza fpezie, é una prepa
razione di creta Inglcfe, con acqua fortis, 
o fpirito di nitro , per mezzo del fuoco. 

Cib fa un corpo confiderabilmente piu tc-
nero che la pietra di Bologna ; ma ne ha 
tutte le qualita. — Egli ha il fuo nomedal 
fuo inventore Balduino, chimico Tedefco , 
chiamato Hermcs nella Societa dei Natura 
curiofomm, donde V altro fuo nomc d' Her-
metieo, 

FOSFORO I fyovo . — Alcuni de' pih rae-
derm Chimici hanno a cafo tróvate dell' al-
tre forte di Fosfori. — II Sig. Homberg , 
operando fopra la materia fecale, mentre la 
calcinava coll'allurae, accidentalmente pro-
duífe un nuovo Fosforo, in forma di polve-
re, la menoma quantita di cui prefa fuor 
da un vafe chiuío, ed efpofta all'aria fopra 
un pezzo di carta, in un momento prende 
fuoco, e meífa in fumo la carta, V abbru-
cia immantinenti, ficcome ogni altra ma
teria combuftibiie , a cui s'appreffi. —* Lo 
fa tanto di giorno quanto di notte; e fen-
za üropicciaraento , né, riícaldamento ; e 
fenza mifehiar qucíía polvere con altra co
fa per promoveré la fiarama; nel che oífer-

S u I S i * i T i ^ l ^ ^ ^ n U m o ú Z i dTfare va 'ú Sb- Homberg , che queüo Fosforo dif-
un parallelo , o paragone tra il lampo ed fenfce da tutti 'x Foífori a^mziali íui ora 
il Fosforo, ftOlt. Impcrocché quello e. gr. á orina n-

FOSVOKO Bologvefe . — La feconda fpezie chicde un Piccio1 8rado di calorcf PerdiveiJ-
i l Fosforo artifiziale, é una preparazione d' «ar a"0 a nfplendere o prender moco f e la 
«na pietra chiamata h f é s Bononienfis, dalla P 1 ^ Bolognefe, ed ú phesph&ms Baldmm 
citta di quefto nome in Italia , vicino alia folamente siíplendono nella luce del ÚU 

Del refto, M. Lemeri Juniore ha alia ti-quale que ña pietra fi trova 
I I primo che intraprefe di fare queíh pie

tra luminofa, fu un Chimico di quella Cit-
t \ , chiamato Vincenzo Cafciarolo. — Pote-
jo , Liceto, &c. han deferitta 1' operazio-
we, ma con degli abbagli * i l Sig. 

ne trovato y che non vi é forfe in natura 
alcuna materia anímale o vegetabile che non 
poífa daré á t Fosfori. — Ei ne fecs dcgli cC-
perimenti ne' femi, nellc farinc, nel me lé , 
nel zuccaroj nelle foglie, ne' ñori, ne' !«-
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an i , nelleradici, e ncgli olj di diverfe pian-
te ; nel fangue e nelia carne de v i t e lh , del-
le pecore &c. nelie niofche, ne vc rmi , ne 
íuorli degli ovi &c. nel cramo umano, nei-
le oíía , nel grafíb, neli ugne , c ncllo fter-
co degli aniniaü. La prmc.pal cofa agg.unta 
a tutte queüe matene, per farne Foifon, é 
i'allutne che é un indifpenfabile requifuo; 
né ouo akun altro faie , per quanto gil fia 
affine cziandio fe da cffo íi eftraggano gh 
üeffiprincipi, foftituirghfi . Quanto ai mez-
zi od ali'operazione , con cui íi ha da ía-
rg5 ei par che la calcinasione ne fía l ' cf-
fenzial parte. . . . rr ° 

jDivifamento razionale tntorno agli ejjettt 
del FOSFORO . Oíícrvar fi pub , che nclla 
maggior parte de' Fosfori naturali, v i ha lue
go c parte un vivace atento , o fregamento ; 
i lquale , é da fupporfi , che odia alie par t í 
minute della foüanza 1'idóneo moto e 1' agi-
tazione necclíaria per convertirli in fuoco, 
fe cosí ií fuoco é producibile, ( ficcome lo 
han creduto Bacone, Boyie, Neuton, ed i 
piü de' Filofofi Inglefi) od efpella, c mandi 
fuor le particclle di fuoco naturalmente in 
eífi contenute . Vedi F u o c o , FIAMMA , 
FREGAMENTO, ATTRITO &c . 

Ne' Fosfori fa t t iz j , oííervercmo , che un 
lungo procefifo d'operazioni d'ordinario r i -
chiedefi , in cui la materia foftiene diverfe 
cociture, torrefaxioni , calcinazioni, diftil-
iaxioni, &c . nel corfo delle quali una quan-
tita confiderabile di fuoco dec neceííaria-
mente imbcverfi, e probabilmente ritener-
v i í i . 

In quello e. gr* preparato dalla materia 
fecale, offerva i l Sig. Hombcrg, che la par
te aquea della foflanza dee neceíTariamente 
cfferfi tutta fvaporata, con grandiíTima par
te deli' olio edelfale volatile, lafeiando de' 
pori o delle vacuitadi ne' luoghi che oceu-
pavano; cosí che quello che refta é una fpu-
gnofa teítura di térra e di fale fiíío, che non 
ha ne' fuoi loculi o nelle fue cavitadi, fe non 
alquanto della materia del fuoco che vi fi 
é í e rmata , e trettenuta, appunto come av-
viene nelia calcina v iva . 

Suppofto c ib , noi fappiam che il fale fií-
f o , che quivi é copiofiííimo, é atto nato a 
prontamente aflforbire 1' umidita dell' aria 
contigua i e 1' improvifa introduzione di tale 
umidita ne! pori della polvere, dee produrre 

un fregamento , che eccita , anri che no 
un picaol grado di calore; e quefto aggiun. 
to a quel fuoco che iv i era gia raccolto 
pub caufare un fufficientc calce , che in-
fiammi i pochi avanzi degli olj ftrettamentc 
itgati col fale, e perb non potutiíí avolare 
e portar via col fuoco calcinante: di manie
ra che ni una cofa qui manca che fía necef-
faria per i l calore e per la luce . Vedi CA
LORE , &c . 

Cib che conforma quefta dottrina fi é { 
che fe la polvere tengaíi in un vafe non ba-
fievolmente chiufo ; 1' aria , infínuandoíi per 
gradi, inumidifee e fatura la polvere, ma 
cosí lentamente , che non produce fregamen
to , quanto almen é d'uopo per porvi i l fuá» 
co ; e si effa polvere perde II fuo vigore c 
diventa inetta a pigliar mai fuoco da p o i : 
come a un di preíío fuccede nelia calcina v i 
va, che dopo di elle re ftata aU'aria perqual-
che tempo, ceífa di divenir calda anche coll* 
affufione dell'acqua. 

La ragione, per cui la calcina viva , che 
contiene aífai particelle di fuoco, non men 
che la noftra polvere , non concepifea fuo
co per f acceíío dcil' aria, o per 1' ingreíío 
della fuá umidita ne' pori di effa , ma che v i 
fí debba gittar dclTacqua , fié, che la calci
na viva eíTcndo piu períettamente calcinata t 
ritien troppo poco di fale fiífo , per poter 
imbevere l ' umidita prontamente, c in tanta 
copia , che bafti ad eccitare i l fregamento 
neceííario. 

E la ragione , perche la calcina viva non 
produce fiamma come la detta polvere, an
che quando vi fí gitta fopra deH'acqua, fié, 
ch' ella non ritiene abbaftanza delía materia 
oleofa , per poter dar fiamma : imperocché 
fe con effa vi fi mefeoli dell' olio , eccone 
fubito eccitata la fiamma. Mem. de VAcad. 
aun. 1711. 

FOSFORO neU'Afironomia , é la ficlla mat-
tutina , od i l píaneta di Venere , quand'cgli 
va avanti i l Solé. Vedi VENERE. 

I Latini lo chiamano lucifer ; i Francefi etoile 
du berger ^ la ftella del paíiore ; i Greci phof-
f h o r u í , da 9¡y? luce, e ẑp® portare. 

FOSSA*, nelia Fortificazione, &c. una 
cavatura, o foffo. Vedi Fosso , &c . 

* L a parola e dal participio Latino fof-
fum, del verbo fodio, fcavare, 

FOSSA , ne l i 'Anatomía , una fpezie di ca
n t a 
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vita in un offo, con una grande apertura, 
ma fenza efito , o perfomione . Vedi 
Os s o . 

Quando 1'apertura é moho anguila, ella 
é chiamata fmus. 

Nel cranio vi fono feí Fojfe interne , c 
quattordici efterne. La cavita dell' órbita , 
che contiene l 'occhio, é una Foj fa . Vedi 
CRANIO, OCCHIO &C. , 

FOSSA , é ancor nominata in particolare 
una cavita ch 'é nella parte di dietro del eol
i o . Vedi COLLO. 

FOSSA Magna , o Navicularis , é una ca
vita oblonga 5 che forma 1'interno del pu-
dendum trmliebre , e che fi prefenta nell' 
aprir delle labia; e nel di cui mezzo vi fo
no le carunculze myrtiformes . Vedi Tav. 
Anat. ( Spíanch. ) fig. 9. l i t . t. Vedi anco 
PüDENDUM . 

FOSSA , nelle noftre antiche confuetudi-
n i , fi prendea per una buca piena d'acqua, 
dove fommergevanfi ledonne, che commet-
tevan fellonia ; ma gli uomini venian im-
piccati. Vedi Taríicolo FURCA . 

Nam & ipfi in ómnibus tenementis fuis 
oranem ab antiquo legalera habuere jufli-
í i a m , videlicet ferrum, fojfam, furcas, & 
íimilia. 1— In un altro fenfo Fojfa prended 
per un fepolcro, ficcome appare da quefli 
antichi veril : 

H i c jacent in FoíTa Be da venerablUs 
# » » 

H i c efl foflatus, qui bis erat hic cathe-
dratus . 

FOSSARII , nell1 antichita , una fpezie 
di miniílri nella Chiefa Oriéntale , i l cui 
ufizio era di fotterrare i mor t i . 

Ciacconio riíerifce, che Coftantino creo 
novecento e cinquanta Foffarii , che prefe 
dai diverfi collegj o compagnie de' meüier i ; 
egli aggiugne , che furono efentati da ta fíe , 
da fervitü , da ufizj onerofi ¿kc. I I P. Goar, 
nelle fue Note fopra VEuchologio Greco , ac-
cenna , che i Foffarii furono flabiliti ne' 
íempi degli Appoftoli; e che i giovani, che 
afportarono i l corpo d'Anania ; equelle per-
fone piene del timore di D i o , che feppelli-
rono S. Sícfano, eran di queflo numero . 

S. Girolamo ci afficura, che i l rango di 
Foffariui oceupava i ! primo luogo tra i che-
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r i c i ; ma c' fi debbe intendere di quei Che-
rici folamentc, che avean la direzione e la 
fopraintendenza della fepoltura de' fedeli 
Vedi CHERICO, &C. 

FOSSILE , nella Storia Naturale , s' ufa, 
in un fenfo genérico , per ogni cofa che fi 
fcava , o fi trova fotto la térra. «—Tai fono 
tutti i mineraÜ , i mctalli , i fali di rocca , 
&C. Vedi SüTTERR ANEO . 

I Chimici dividono tut t i i corpi in tre 
claffi , o regni ; cioé i lFoJJlle, o minerales 
iWegetabile, e V A n i m á i s . Vedi REGNO. 

1 Foffili fi poííbno difHnguere, i0 , in quel-
l i che fono nativi della térra ; e 2 ° . quelli 
che fono avventizj, e depofitativi per qual-
che ftraordinano rnezzo; come per l i terre-
m o t i , ne'diluvj, &.c. 

FOSSILI Nat iv i , o FOSSILI propriamente 
cosí detti, fono corpi fenfibili, generati dal
la térra , e che ivi crefeono , le parti cofti-
tuenti de' quali fono cosí femplici ed omo-
genee, che non vi é diüinzione che appaia 
di vafi e di fughi , tra le partí ed i l tu t to , 

I Fojfdi N a t i v i , fono o femplici , o com-
po/ii. 

I FOSSILI femplici fono quelli , le cui par
t i , comunque fi voglia divife , fono tutte 
della fieffa natura , cioé della fleífa gravi
ta , magnitudine , figura, durezza , e mobi-
W ú . 

Tale é T argento v i v o , che , benché di-
vifo, trovafi ferapre 1' iftefio . Vedi MER
CURIO. 

FOSSILI compofli fono quelli che fi poíío-
no dividere in parti differenti , o diííimila-
r i . —Come rAntiraonio che fi pub rifol-
vere per mezzo del fuoco in folfo, e una 
parte metallica . Vedi ANTIMONIO. 

I Foffili femplici fono tutt i i metalli , i 
fa l i , le pietre, si volgari, come preziofe, e 
le terre. Vedi METALLO, SALE, PIETRA , 
e TERRA. 

I Foffüi compofli fono tut t i i folfi , t u t t i 
i femimetalii , o quelli che propriamente 
chiaraanfi minerali; e tut t i i corpi combi-
nati di due, o piü de' precedenti Foffili o 
femplici o compoñi . Vedi SOLFO , e SEMI-
METALLO. 

FOSSILI A v v e m i z j , oáef lranei , compren-
dono V exuvia fotterranee d' animali marini 
e terreílri , ed anche degli avanzi de'vege-
tabi l i , come conchigl ie ,oí í i , denti , foglie, 

gam* 
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gambi , Scc. che fi trovano in gran copia 
nelle diverfe partí deiía ierra. 

Qucíii Foffüí eftranei hanno impiegata la 
cunoHia di diverfi de'nofln Naíurali íh rao-
derni , che han ciafcuno i l lor diverfo fi-
fícma , per ifpiegare ie flrane apparenze di 
pcfci marini pietrificati, in luoghi rimotif-
íimi da! triare , e su le fommitk de' mon-
t i : di conche5 o nicchi nel bel meizo del-
le cave di pietre; di denti d' Elefanti , ed 
oíía di diverfi altri anisnali, proprj de 'c l i -
mi meridionali; e piante che crefcono fol 
nell' Oriente , tróvate nelle noftre bande 
Stttentri-onali c Occidentali . Vedi CON-
CA , &c. 

Alcuni vogliono , che quede conchigíie , 
&c. fie no veré pietre, e piante di pietra , 
fórmate alia fol ¡ta maniera deli' altre pie
tre figúrate, e deíl 'altre piante di pietra : 
deila qual opinionc é i l noflro erudito Dot-
tor Liíter. 

Qucft' Aurore , quantunque riconofca cf-
fervi delle conche petrifícate su le fpiagge 
del mare, non vuole in aicun modo con-
venirc , che tali petrifícazioni fi facciano 
neüe regioni meditcrrance . Le pietre che 
han fimigüanza di nicchi , o conchigíie , 
tróvate nelle noftre .cave , ei íoñiene che 
ÍUno lapides fui generis ; e che non fieno 
mai ftate parte alcuna d' anímale . 

Le fue ragioni fono , che la lor mate
ria , e teíiura é períettamcnte 1' iftcífa che 
queila della rocca, o cava , dove elleno fi 
trovano ; come le conche di miniera di ferro , 
fono tuttc pietra di ferro; quelle di fpar, o 
criílalline , tutte fpar, &c. Aggiugni, che 
]e cave di pietra difícrcnti danno differen-
te forte di quefte conche ; e che non v i 
fono animali in natura , che dieno cofa 
puntualmente íimile ad cífe . Vedi PIE
TRA . 

Ma , i0 . Quefte conche tróvate fotter-
ra , fono perfettamente conformi a quelle 
de i mare, nella figura, nclla foftanza, nel-
la magnitudine , &c. 2 O . La foftanza di 
quefti Fojfili difFerifce eííenzialmente dalla 
comune loftanza delle pietre. E' vero, che 
ípeífo le troviamo coperte o incroftate di 
materia mineraje, o pietrofa , che a gradi 
a gradi fi é iníinuata ne' pori ; ma é faci-
le diñinguere quefta materia dalla foftanza 
della conca. 

La comune opinione fi é , che quefte 
Tomo I V . 
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conche Foffili , con tutt i gli altri corpi fíra-
n ie r i , che trovanfi dentro la térra , come 
oífa , alberi, piante , &c. vi furon fepolti 
al tempo del diluvio univerfale; e che ef-
fendo ftati penetrati o dalla materia bitu-
minofa che principalmente abbonda ne' luo
ghi acquofi, o dai fali della térra , fi pre-
fcrvarono inter i , e talvolta petrificatí. Ve
di DILUVIO. 

A l t r i penfano, che cotefte conche, tro-
vate su le cime de'piu alti raonti, non vi 
poterono eífere pórtate dall'acqua, né pur 
del di luvio; conciofiaché la maggior parte 
di tai animali aquatici, a cagione de! pefo 
delle lor conchigíie , fempre rimangono ai 
fondo deli'acqua, e non fí rauovono m a i , 
fe non fe attacco, e lungo i l fondo. 

Penfano che l'aver durato a ftare 1' acque 
del diluvio per un anno framifchiate coli'ac
que falfe del mare , su la fuperfizie della tér
ra , pub aver dato occafione alia produzion 
de'nicchi di diverfe fpezie in differenti c l i -
m i ; e che l'univerfale falfedine deli' acqua 
fu la reale vera cagione della lor fomigliaa-
za alie conche marine . I Laghi giornalmen-
te formati, per la ritenzion della pioggia, 
od acqua fontana , producono fpezie diífe-
rent i . 

A l t r i penfano, che le acque del mare, e 
de'fiumi, con quelle che caddero dai cielo, 
rivoltarono foífopra tutta la fuperfizie della 
térra ; nello ñeíío modo che le acque del 
fiume Loyre, e di altri fiumi, che fcorrono 
in un letto fabbionofo, follevano e rivolta-
no tutte le loro fabbie , c fin ¡a ftcífa térra , 
nelle loro gonfiezze e inondazioni; e che in 
cotefta genérale fovverfione, vennero s fep-
pellirfi qua conchigíie, la pefci, qua alberi 
&c . Vedi i l Ciorn, de Lett. ( Jouin. des Sa-
vans) 1715. p. 19. e Mcm. de Trev. 1713. 

Ma niuno ha pofto in miglior lume que
do fi fiema , che i l Dottor Woodward, nel
la fuá Storia Naturale della T e n a . Queft' 
Autore foftiene , che tutta la mafia della 
térra con ogni cofa a lei appartenente, fiaíi 
fpezzata in tal guifa, edifciolta, al tempo 
del diluvio , che formofti una nuova térra 
nel fen deli'acque , confiftentedi diverfi ftra-
t i , o letti di materia terreftre , ciafcuno fo-
prapofto a l l ' a l t ro , a un dipreífo , coll 'ordi-
ne delle loro gravitad! fpecifiche . Vedi STR A-
TI . Per cotal mezzo, le piante, gli anima
l i , c fpezialnaents i pefci, c le conchigíie, 

B b non 
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ron ancor fra'l reftodifciolti , reílarono fra-
mifchiari , e confufi fra le raaterie mine-
rali e Fojfui y che le confervarono , o alme
no aííunfcro c ritennero le lor figure ed 
imprente , o d'incavo , o di rilievo. 

Carnerario fi opponc a queílo fentimen-
to di Woodward , e va ancor a piu alia 
origine. Ei íuppone , Io. Che la piu gran 
parte de' nicchi che ora fí fcavano da di 
fotto ierra , vi fono ftati pofli avanti i l 
d i luvio , cioé nel tempo della creazione , 
quando Dio fe paro la ierra dalle acque , 
2o. Che fenza ricorrere alia diíToluzione 
della ierra per mezzo dell' acque , fi pu5 
fupporre che la maggior parte d' cñi nic
chi fienfi .sdrucciolati negli ferepoü , che 
naturalmente rimafero dopo 11 ritiro dell' 
acque, e dopo che la ierra fu abbañania 
rafciugata . 30. Che inondazioni particola-
TÍ J O caíaclysmi , poterono far gire gran 
parte di tai conchiglie ne' luoghi , dove 
ora le troviamo . 40. Che, i l mare pub 
aver cacciate , e gittate su moltifllme di 
que lie conche per mezzo agli fpiragli e 
canali fotterranei . 50. Che Dio ha creato 
divevfi corpi petrofi c ractaHini , perfetta-
mente fimili ai vegetabili ed agli animal!, 
che vediamo su la ierra, e nel mare. 

A tucte quede íuppofizioni , I I Dottor 
Woodward rifponde, Io. Che non é in al-
cun modo probabile*, che Dio abbia crea
to un tal numero di pefci cruftacei della 
medefima fpezie iut t ' a un trat to; e cib , 
puramente con difegno di diftruggerli di 
bel nuovo , cosí preño dapoi : che ira i 
si!cchi_ Foffili della medefima fpezie é fa-
cile difíinguere difFerenti etadi: che alcuni 
appajono precifamente tali , quai l i trovia
mo ora effere nella primavera , che fu la 
ílagione in cui i l diluvio comincib j che 
non troviamo folamente, fotto ierra , con
chiglie , ma anche offa di quadrupedi , 
piante, ed alheri di mole flraordinaria , e 
che non fono del numero delle acquatiche : e 
finalmente, che le acque al principio del 
mondo furono feparate dalla térra i l terzo 
giorno", e che niuna di quefte cofe fu crea-
ta , fe non dopo. 20. Che , su la feconda 
fuppoOzione, quefli nicchi íi farebbono dif-
pcfti perpendicolarmente, e non orizontal-
mente , come ognora íi irovano : che l i 
írcveremmo qualche volta negli ferepoli 
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della ierra, dove infatti non vé ne ha al-
cuno , fe non fe infranto . 32. Che non 
abbiam notizia di alcuna di quefte p re tefe 
inondazioni; e che elleno non han potuto 
portare conchiglie, corna di cervi, e denti 
d' Eltfanti dall' America e dalle Indie O-
rientali, in Inghiltcrra, e in altre parti d* 
Europa ; né quei p i n i , e faggi , che tro-
vanfi fpeffo di gran lunga piu grandi, che 
alcuno di quelli che appo noi ere feo no , 
Aggiugni, che quefle inondazioni partico-
lari averebbono dovuto giungere fino alie 
cirae delle piíi alte montagne , e per con-
feguenza effere fíate generali . 40, Su la 
quarta fuppofízione , dovrebbefi diré , che 
non folamente Dio creb tutti queüi diver-
fi corpi nelle vifeere della ierra ; ma an
cora le loro diverfe parti , ed i pezzi fe-
parati , cd i frammenti di coieüe parti ; 
un pezzo di nicchio,. per efempio , un la
to od una meta di conchiglia; un nicchio 
vuoto del pefee ch1 ci dovea conteneré ; 
una barba di fpica , fenza i l grano ; de 
pezzi di feorza di cedro , fenza i l legno 5 
de' pezzi di cuoi di tori fenza carne , e 
fenza 1' offa; delle pelli umane fenza i cor
p i ; un o lío fenza i l redo dello fchcletro , 
un dente fenza la mafctlla, &c. Aggiugui 
che i nicchi FoJJili non hanno folamente 
raffomiglianze eñerne , ma anche eííenzia-
l i a'nicchi marini : conciofiaché e gli uní 
e gli altn , per efempio, danno, con Tana-
liíi , una quantita di fale marino: che ira i 
denti FoJJili de' pefci, ne troviamo alcuni 
patentemente mangiati, o rofi ; e finalmen
te , che i l cruíiaceo chiamato múrice , ha 
una Hngua lunga acuta , con la quale ei per-
vade degli altri nicchi, e ne trae fuora i l 
pefee ; e che nello fcavare fotto ierra tro
viamo in fatti diverfe di quefte conchiglie 
cosí perfórate . Come mai cosí minute e 
particolan cireoílanze di perfetta fom¡glian-
za , polfono t l í t re l'effetío accidéntale di 
un IU/UÍ natura ? 

Q u t ü ' é la foftanza di quello che fin ora 
é flato recato in mezzo, c divifatoda' prin
cipal! Natural i íi i moderni intorno a queflo 
fenómeno. 

Sale FOSSILE. Vedi 1' articolo SALE. 
Legno EOSSILE . Vedi LEGNO. 
EOSSO , nella Fcrtificazione, una fcava-

tura falta attorno del riparo, o del muro di 
una 
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arra p i a m fortificara, tra la fcarpa , e ía 
contraícarpa. — Vedi Tav. Fomf. fig. 21. 
l i t . h h h , &c. , . 

Alcuni foffi fono fecchi; altn piem d ac-
cua : ciafcuno ha i fuoi vantaggi . — La 
ierra fcavata dal Foffo ferve per formare i l 
riparo. Vedi RIPARO. , , . 

I I Fo/ío dovrebbe eflere di tale larghezza 
che i l piu alto albero non arrivi da una par
te air aitra ; cioé una larghezza tra 15 e 
20 pafll ; abbenché la regola che altri dan-
no per le dirnenfioni del Foffo , í ia , che 
egli fomminiílri térra abbaftanza per fabbri-
care i l riparo di una giuüa grandezza . Lo 
fpazío tra i l riparo ed i l Fcjfo, che é circa 
6 piedi, chiamafi berma, o lijla . — Soven-
te la profondita e la larghezza del Fojjo di
pende dalla natura del terreno; fecondoch' 
egli é paludofo , di rocca, o fimilc. — L ' 
orlo od i l margine del F0JJ0, vicino al ripa
ro in una furtificazione , chiamafi la fcarpaf 
e 1' oppoílo la contra/carpa. Vedi SCARPA , 
e CONTRASCARPA. 
t I I Fojfo fecca é quello che é fcnz' acqua ; 
cd eífer debbe piti profondo che uno pieno 
d' acqua. 

F O T I N I A N I , fetta d'Eretici antichi , 
che negavano la divinita di Gesa Crido . 
Vedi bRETico. 

Prefero i l loro norne da Fotino loro capo, 
Vefcovo di Sirraium , e difcepolo di Mar-
cello . — E g l i fofteneva , ficcome S. Leone 
Ponteficc fe r i ve in un de' fuoi fermoni, che 
Gesü Crifto era vero uorao , ma non vero 
D i o , né nato avanti tutt i i fecoü ; che egli 
folamente comincib ad eílcreGrillo quando 
lo Spirito Santo difcefe fopra di lui ; e che 
non fu chiamato unigénito figliuolo, per al-
íra cagione , fe non perché la Vergine non 
n'ebbe al í ro . «-«Fu convintodel íuo errore 
e deporto da un Sínodo d' Ariani tenuto a 
Sirmium'nel 351. —^ I I fuo errore é ílato di 
poi rifufeitato da Socmo. VediSociNiANr., 

FOTUS , nella Medicina, i ' iíieífo che 
fomentazione . Vedi FOMENTAZIONE . 

_ FOVEA Cor ¿lis, la foífetta del cuore, o 
piu tofto dello fio maco , chiarmta anco 5Vro-
biculus cor di f. Vedi ANTICARDIUM. 

FRANCESCANO . Vedi CORDIGLIE-
R.O. 

F R i E N U M , Freno , nell' Ana tomía , un 
nome dato a diverfi Hgamenti, a cagion del 
loro, ufizio , Gh5é di ritcosre , e reprime-
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re i raoti deile pa r t í , alie quali fono adat-
t a t i . 

FRÍENUM LingH.e, é un ligamento msm-
branofo, che lega la lingua all ' os hyoides, 
al laringe, alie fauci, cd alia parte piu baf-
fa della bocea. Vedi LINGUA. 

I n alcuni , i l Framm corre per tutta la 
lunghezza della lingua , fin alia cima di eí-
fa: ne quai cafi , fe aon íi tagüaífe, rende-
rebbe irapoffibile la favella . 

FR.ENUM del pene, é un fottil ligamento, 
con cui i l prepuzio fi lega alia parte piu baf-
fa della glans . Vedi PENIS . 

La natura non é coftante nella forma di 
quefta parte ; ¡n alcunj eífendo queito Fra-
num cosí corto , che fe non vien divifo , 
impedifee una perfstta erezione . Vedi ERE-
ZIONE, 

V i é anco una fpezie di piccolo freno , 
che s1 attiene alia parte inferiore della C i i -
toride. Vedi CLITORIDE . 

FRANGESE, termine, che adoprato af-
íolutamente dinota i l línguaggio del popólo 
di Francia. Vedi LÍNGUAGGIO. 

I I Francefe, come ña in oggi, non é l in
gua originaie, o madre lingua; ma un rni-
fcuglio di diverfe : appena v' é alcun lín
guaggio da cui egli nsn abbia prefo c paro
le , o frafi , 

Le Lingue che i l piu in eífo prevalgono 
e che ne fono quafi la bafe , fono , i 0 . La 
Céltica ; o fia che ella foflfe una particolar 
lingua da sé , o che foííe folo un dialecto 
della Gottica , come fi parlb nell' Occiden
te, e nel Nord . 20. La Latina, che i Ro
ma ni por ta ron o feco nelle Gallie ,. quando 
ne fecero la Gonquií la . E 30. laTeutonica^ 
o quel dialetto della Teutónica che fi pir-
lava dai Franchi , quando palla roño i l Re
no, e fi ftabüirono nella Gallia. 

D i queftc tre lingue, nello fpazio di cir
ca 1300 anni , fi forrab i l Fraucefe quale 
lo troviamo in oggi. 

I I fu o progreífofu aífai lento; e le lingae 
tanto Italiana quanto Spagnuola furono rego-
lari lungo t'empo avanti la Francefe. 

Pafquier oíferva, che fottoFilippo di Va-
lois la lingua Francefe comincib a pulirfi ; e 
che nel regiílro della Camera de1 conti di 
quel terapo , vi fi vede una purita quafi 
eguale a quella del fecolo prefente. 

Tuttavolta i l Francefe fu ancor linguag-
gio iraperfetto fia al Regno di Francefco L. 

Bb % B 
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I I cofíumc di parlar Latino nelle caufe e ne-
gl¡ aringhi, c di fcrivere gli atti pubblici e 
gP iñrurnenti deüeCort i in quel linguaggio, 
lia fatto che íi trafcuri i l Francefe, loi pro-
prialingua. S'aggiugne, che le eta preceden-
si erano ñate in una grande ignorania , in 
gran parte provenuta dalle lunghe e calami-
tofe guerre , nelle quali la Francia era (lata 
impegnata: a tal che, la nobilta Francefe 
confíderava per una fpczie di mérito , i l non 
faper nulla ; ed i Generaü poco bada^ano 
alio fcrivere e parlare pulitamente , purché 
bene combatteíTero . 

Ma fotto FrancefcoT. che fu i l riñorato-
re del!'erudizione e de lia fciema , ed i l pa
dre d e ' D o t t i , fi cambib la faccia delle coíe ; 
e dopo i l fuo tempo , Arrigo Síefano ftam-
pb i l fuo Libro De la Frece!lenee da Langa-
ge Fran^ois . 

I I cambiamento era gla di ven tato confi-
derabile ful fine del X V í . fecolo ; e fotto 
Arrigo I V . Atnyot , Coefícteau, e Malher-
be contribuirono a recario a pcrftzione : ma 
gli fu data l'uhima mano dal Cardinale di 
Richelieu , colla fondazione dcll'Accademia 
Francefe; adunanza, nella quale le piü di-
fíinte perfone della Chiefa , di fpada, e di 
toga , fono fíate membri . Vedi ACADE
MIA . 

N é i l lungo regno di Luigi X I V . contri
buí poco a l f avanzamento della Lingua Fran
cefe. Le qualita perfonali di cottílo Princi
pe, ecl i l fuo güilo per le Beüe Ar t i , e quel-
lo dei Principi del fangue , refero la fuá Cor
te la piü poliía e colta dell' Europa . L ' i n -
gegno , e la rnagnificenza parve che gareg-
giaífero ^ ed i fuoi Generali potevano con
tendere , ai Greci , ai Romani , &c. la 
gloria di feriver bene, fe non poteano quel-
la del ccmbatlere. 

Dalla Corte fi fparfe l'eleganza e la pti
rita, della Lingua nelle Provincic j ed ora 
non vi é alcuno che non feriva e parli buen 
Francefe. 

Uno de1 caratteri del Linguaggio Francefe 
é 1' cííere naturale e tac i 1c . Le parole, i a 
cífo, fono difpoÜe col';' iOcíío ord ne , che 
nelle noíire menti le idee j nel che dífítri-
íce grandemente dal Greco e dal Latino , 
ne'quali fi reputa bellezza rinvctíione dell' 
ordine naturale delle parole. —-Per verita 
I ' Ebreo forpaíía anche i l Fyar.ceje in que fio 
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punto; ma decade da efib nella copia c nel
la varieía. Vedi EBREO. 

Si debbc aggiugncre nulladimeno , che 
quanto all ' analogía della Grammatica , ed 
alia fempücita, con cui fon formati i modi 
de' verbi; 1' Inglefe ha l'avantaggio non fo-
lo fopra il F r ante fe , ma fopra tutte le l i t i 
gue note del mondo: ad ogni modo i g i r i , 
1' efprefíioni , e gi' idiomi dell5 Inglefe fo-
no cosí rari , e ñraordinarj , che eglj 
perde aílai del vantaggio che la fuá fempüci
ta grammaticale gli tía fopra tutt i gli a l t r i . 
Vedi INGLESE . 

1\ Francefe ha poche voci comporte ; nel 
che differifee ellremamente dal Greco , dall'A-
lemano alto , e dail' Inglefe . Gl i Autori Fran-
cefi riconofeono quefto per un grande fvan-
taggio nella loro lingua , i l Greco e l ' Oi-
landefe derivando una gran parte della loro 
forza ed energía , dalla compofizíone delle pa
role ; e fpeffo efprimendo in una parola fo-
l a , quello che i i Francefe non puo efpr i me
re fe non con una per; ira fi . E i dirainutivi 
nel Francefe fono cosí pochi come i com
pon i \ la maggior parte di quelií che fono 
nmarti in ufo, avendo perduro le loro figni-
fícazioni diminutive. Ma quello che piü dí-
fhngue i l Francefe, é la íua precifianc, la 
fuá purita, l'accuratezza , e ia flefíibilira, 

1\ Francefe ^ é i l linguaggio il piü univer-
fale, e piü diíFufo per i ' Europa. La políti
ca degli Stati e delle Corti lo ha refo necef-
fario ai minifiri de'Principi, ed ai loro ufi-
ziali &c. Ed i l gufio dell'arti e delle feien-
ze ha avuto 1' iücflo íífeíto in riguardo ai 
dotti ed eruditi. 

In Gerraania , ed altrove, le Principefse 
e le perfone di diümzione fi pregiano d'in-
tendere i l Francefe ; e in divetfe Corti di 
Europa , la Lingua Francefe é quafi cosí no
ta come i l linguaggio nativo: AbbencKé la 
Corte di Vienna fia un' eccezione di queda 
regola: 11 Francefe i vi é poco ufato: L ' Im-
perator Leopoldo non íoíknca di fcntirlo 
parlare nella fuá Corte : in fuá vece vificol-
tiva i l Latino e 1' Italiano : Guglielmo il 
Conquiftatorc diede leggi all ' Inghilícrra in 
Lingua Francefe; ed i coilumi o r i t i antiebi 
delle Provincie de'Paefi Baiíi fono feritte in 
cífo. 

I I Francefe finalmente , é Tiikííb linguag
gio per tutlo non fobmente in tutre le 

Pro-



Provincie della Francia , ma ín tutti i luo-
g h i , dove fi parla, faori di Francia. < 

Le divetíe Nazioni che parlano Schiavo-
ne, o I lÜnco, non tanto parlano il medéfi-
mo lingHaggio , quanto diverfi dialetci di 
e(To . In diverfo partí d d l . Luropa vi fono 
tawte diffaenti lingue, quanti vi íbno_ Sta-
ti • ed in Italia non fi contano raen di die-
c i ' o dodici diaietti , alcuni de'quali diffe-
íiícono tanto dall' Italiano cornüne , quanro 
dal Francefe o daHo Spagnuolo . In Ollan-
da ¡ marinar! di Rotterdam , e dcüe r/ve del
la Mofa , non intendono quei d' A m í ú r d a m , 
c le coíie del Zuydtr Zee . Quclli che in
tendono i l Caftígliano , non intcnderanno 
gia i l linguaggio di Catalogna, e di Cerda-
n i . L1 alto Germánico non é )'iíkffo nel'a 
Sv'eiia , che ne! Jut'and ; ne' paefi Baffi , che 
a Lubecca. La Bocniia , TUngheria , e la 
Croaxia fono paefi che appartengono a l l ' Im-
peratore ; puré parlano un Linguaggio diííe-
rente da qudlo che fi parla a Vienna . I l 
Re di Svezia quando parla il linguaggio del 
fuo paefe, non fara gia intefo dai fuoi fud-
dit i nella Pomtrania , neila Laplandia , &c. 
ed i i fimile ñ pub offervare del Re di Dani-
raarca , rjfpetro ai fuoi fudditi della NTor-
vegia, e dell'Islanda : laddove , a Quebec, 
ndla Luigiana , a\h Martinica , a San 
Domingo , a Pondicheu , &c. fi paria F iflef-
fo linguaggio che a Parigi , e nd refto del
la Francia . 

Per a veré una critica contezza di cío che 
riguarda la lingua Fra>:ceje , Vedi I t Offerva-
zioni di M . Vangelas; e cío che noto M . Cor-
reille fopra le dette Ojjervazioni; le Remar
ques del P. Bouhours ; e i Dubbj d*un Gen-
li'uomo della Bajfa Bretagna , delí' iíieíTo 
Autore : le Converfazioni di ./ir i fio e a Eu
genio : le Cjjervazioni di M . M en age , e íe 
lúe Etimologiíe; con quelle di M . U t z i o : la 
Grammatica Francefe del P. Buffier; e qudla 
edl ' Abate Regnier . S'aggiungano i due di-
fcorfi dell' Ab. de Dangeau ; uno fopra le vo
cal i , c 1' al tro fopra le ccníonanti . 

FR ANCESE Fane , una forta di pane , 
che é fiimato per la fuá leggereiza e dflí-
catezza . 

EgU preparafi con pigliare ogni mezzo 
flaio di fior di fariña, ditci ova, ed una l i 
ra e mezza di burro frdco \ e ñlt t tetvi al-
tretíanto l ievi to , o fchiuma di birra , con 
un pane fino c blanco . — Poícb , ftcmpe-

rando tutta la maffa con nuovo latte un po 
caldo, fi Jafcia per raezz'ora levare . Lo 
che fatto, fi riduce in pañi, orotoli, e li bi-
gna con un ovo, sbattuío con del latte. I I 
forno non debb'eíTere troppo caldo. 

FRÁNGESE Caratwe. Vedi CARATTERE ; 
FRANCÉS r ConJ. Vedi CONJ . 
FRANCESI Compagnie . Vedi COMPA-

GNIE . 
FRÁNGESE Corona. Vedi CORONA'. 
FRÁNGESE Uomo. Vedi FRANCIGENA . 
FRANCESI Mifure . Vedi MISURE. 
FRÁNGESE Maneta. Vedi MONETA . 
FRÁNGESE Ordiñe . Vedi ORDINE . 
FRÁNGESE Sella. Vedi SELLA. 
FRÁNGESE Vajuoh, o raale. Vedi MAL-

FRANCESE . 
FRANCETÍ Sete. Vedi SETA. 
FRANCESI Peft. Vedi PESI. 
FRANCESI Vini , Dazio fopra i . Vedi 

DAZÍO . 
F R A N C H I , FRANKI, o FR ANQUÍ , ña

me che i T u r c h i , gli Arabi , i Greci, &c . 
danno a tutti i popoü ddlc parti Occiden-
ía'ii ddl ' Europa . 

L ' appdlazione , credefi comunemente , 
che fia nata nc l l 'Af ia , al tempo ddlc Cro
cíate ; quando i Francefi facevano la piü con-
fiderabile figura fra i Crociati : dal qual tem
po i T u r c h i , i Saraceni, i Greci, gli Abif-
íini , &c. I ' ufa ron o come termine comune 
per tutti i Crifiiani d' Europa ; e chiamaro-
no T Europa flefla, Frankijlan . 

Gl i Arabi c Maomettani, dxe M. d'Her-
belot, appbcano i l termine Francbi non fo-
lamcnte ai Francefi ( ai quali i ! no me ori
ginalmente appatteneva ) rsa ai Latini e 
agli Europei in genérale . 

Frank^ o Frene, primariamente dinota 
un Francefe] e, per eílenfione , un Euro
peo, o piuttoílo un Latino, a cagíone, d i 
ce i l medefimo Autore , che i Francefi fi 

; difiinfero piü di tutte le altre Nazioni , im-
pegnate nelia Guerra Santa . Vedi CRO-
CIATA . 

Ma i l P. Goar, nelle fue note fopra Codi-
no , Cap. V . n. 43. reca un' a'tra origine 
dell' appellazione Francbi , piü antica della 
prima. — E g l i offerva, che i Greci da pri
ma rifirinfero quefio nome ai Francbi, cioé 
alie Nazioni Germaniche , che s' erano Habi
lite ndla Francia , o Gallia : ma in apprdfo , 
diedero F íftíífó n o i n e ^ l i ¿ípulii o Pugliefi , 
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é ai Calabrefi , dacché fumno conqulHati 
da'Normanni ; e nel decorfo de' tempi fu 
i l nome fleffo piu oltre cftefo a íuí t i i La-
t i n i . 

I n quefto fenfo la parola viene ufata da 
áiverfi Scrittori Greci , come da Comneno, 
cd altri , che per diñinguere i Franceíl , l i 
chiamano i Franchí Oceidentali. 

Du Cange aggiugne , che verfo i l tempo 
di Cario M¿gao , diüinguevano la Francia 
Or iénta le ; la Francia Occidentale; la Fran
cia Latina, o Romana; e la Francia Germá
nica, che fu l'antica Francia, di poi chía-
mata Franconia. 

F R A N C H I G I A , un pr iv i legio , o una 
efenzione dalla giurísdizione ordinaria. Ve
di ESENZIONE, e PRIVILEGIO. 

FRANCHIGIA , fi ufa puré per afilo , o 
Santuario, dove la gente é íicura nclle lor 
perfone, &c . Vedi ASILO. 

Le Chiefe ed i Monaíkr j nella Spagna 
fono Franchigie per l i r e i ; cosí era puré un 
tempo nell' Inghiiterra ; ma fu ron o quede 
Franchigie nel decorfo abolite. 

Uno de' piu oífervabili Capitolari di Car
io Magno, fatto nel fuo palazzo d' Heri í la! , 
nel 779 , fu quello che concerne le Fran
chigie deile Chiefe. - — I I diritío di Franchi
gia fi tenca per cosí facro , che anche i Re 
meno religiofi i 'oííervarono fino a un gra
do di ferupolo: ma era giunto alia fine ad 
un tale ecceífo, che Cario Magno rifoivet-
te di diminuirlo. Percio , proibi che foífer 
pórtate proviíioni, o viveri ai rei che per 
rifugio s'eran ritiraíi nelle Chiefe. 

FRANCHIGIA, fi ufa puré per immunita 
dagli ordinarj tribuíi e taífe . Vedi ESEN
ZIONE. 

Quefía é o reale, o perfonale ; c ioé, o 
appartcnente immediatamente alia perfona; 
o che compete per cagion di quefto o quel 
poí ío, od ufizio d' immunita. Vedi IMMU
NITA1. 

FRANCHIGIA di guartieri, é un cerío fpa-
z i o , o 'd i í l re t to in Roma; dove fon le ca
fe; degli Ambafciatori de' Principi ü' Eu
ropa ; e dove quei che fi ritirano , non 
poífono arretlarfi , o eífer preíi da' sbir-
r i , né attaccati in giudizio. Vedi QUAR-
TIERE . 

I I popólo di Roma confidera queíla per 
una antica ufurpazione , e per un privile-
gio^candalofo , che gli Ambafciatori, per ge-

lefia del loro potere, avean cllefo grande
mente nel fecolo 15. ampliando a poco a 
poco le dipendenze o attinenze de' lor Pa-
lagi o cafe , dentro cui era anticamente 
confinato i l diritto di Franchigia . Diverfi 
Pontefíci, Giulio I I I . Pió I V . Gregorio X I I I . 
e Siño V . pubblicarono Bolle e ordini con-
tro qucí l 'abufo; che avea fottratta una par
te cosí confiderabile della Cit ta dall' auto-
ritk loro , e i ' avea refa un rit iro de' piu 
difeoli. 

Alia fine1. Innocenzo X I . efpreffamente 
negó di ricevere piíi Ambafciatori , fe non 
fe quelli i quali faceífero una fórmale r i -
nunzia della Franchigia de1 quartieri * 

FRANCHIGIA reale , é un luogo dove i l 
mandato Regio non corre ; come a Che-
fter , e Durham : ed anticamente a T y n -
dal , ed Examshirc nel Northumberland , 
Vedi J A C . 

F R A N C I G E N A , o nato in Francia * 
Francefe , ne' noílri cofiumi antichi , era 
una appellazione genérale di tut t i i fora-
ítieri , cioé di tutte le perfone che non fi 
potevano provare Inglefi . Vedi ENGLE-
CERY . 

F R A N C O , in ínglefe Franck, o Frane, 
che letteralmente fignifica libero, aperto ): 
efente dalle pubbliche impofizioni , e cari-
che: come, confeífione Franca ¡ fieraFm«-
ca , lettera Franca, &c . Vedi LIBERO . 

Quedo termine fi unifee con diverfi foílan-
t i v i Inglefi, ed ha per lo piíi fignificati re-
lativi a coftumi , a leggi , a r i t i &c. In 
glefi . Per efempio 

FRANCK Alleur o Allodinm, é una térra,, 
una poífeíTione &c. che non fi tiene , o non 
fi ha da alcun Lord (Signor) fuperiore i 
Vedi ALLODIUM, e LIBERA Tena. 

FRANK Almoin ) o Free-Alms, e una pof-
feíTione o tenuta di terre date ed aífegnate 
a D i o ; cioé a coloro , che fi dedicano al 
fervigio di Dio ,, per pura e perpetua l i 
ra o fin a . 

Donde avviene , che gT infeudanti , » 
Donatori non poífono di mandare alcun fer
vigio terreno, fin a tanto che le terre r i -
mangono appreífo i donatarj. 

Briton mentova un'altra fpezie di terre 
date in limoíina , ma non libera •, in cui i pof-
feífori fono obbligati a certi fervigj dapre-
üarfi al Donatore. Vedi ELEEMOSYN A . 

FRANCS chote , dinota la libertad' una cac

as 
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cia apcrta, in un circuito o fpazio vicíno 
ad una Forefta ; per csgion di cui , « pof-
feííbri che hanno terre loro proprie in quel 
d iñ rc t to , non poíTono taglur alberi, o le-
gna, fenza la vifita deJ Fore/ier. Vedi Fo-

REFRAÑK Fee* Feudum Francurn , ííccome 
Brooke lo defínifce , é quello che é nelie 
maní del Re, o del Lord d ' u n C a í k l l o o 
Fondo • efíendo antica pertenenza deüa co
rona. Vedi DEMAIN. 

FRANK Fee , Feudum líberum , fecondo 
alcuni , dinota quello per i l quale non fi 
preíía fervigio ad alcun Signore . Vedi 
FEUDO. 

Secondo Fachin , 1. 7. c. 39. le terre tenu-
te in Frank fee furono eíentate da tut t i i 
fervigj, eccettoché dali'omaggio. 

FRANK Ferm, firma libera^ fono terre, o 
poffeítioni ( tenements ) ove la natura del 
feudo é cambiata per donazione, che paíía da-
gli eredi; e fi prefta , in luogó del fervigio 
del Re , un certo fervigio annuo ; e donde 
non fi pub efigere, o domandare j né omag
g io , né guardiania , né matrimonio , né fol-
lievo: né alcun altro fervigio , che non fia 
contenuto nella donazione. Vedi FARM. 

FRANK Language, o Lingua FRANCA , é 
una fpezic digergo, che parlafi fu! Mediter
r á n e o , e particolarmente su le Cofie e ne' 
Porti del Levante; compofto d'Italiano, di 
Spagnuolo, di Francefe, di Greco volgare , 
e d' altri linguaggj. 

La Lingua Franca é i l linguaggio di com-
mercio ; e fi chiama cosi dai Franchi , ap-
pellazione comune data nel Levante a tutti i 
mercanti Europei, che cola trafficano. 

I n queño linguaggio , fe fi puo chiamar 
cos í , non fi ufa altro che i l modo infini
tivo di ciafcun verbo ; e quefto ferve per 
tut t i i tempi e modi della Conjugazione : 
e puré quefta zoppicante e mutila dizione, 
quefto bárbaro mifcuglio, s'impara e s'm-
tende dai mercanti e dai marinari di tutte 
le Nazioni , che vanno cola. 

FRANK Law , Lex libera , é i l benefizio 
della Legge libera e comune della térra . 
Vedi LEGGE. 

Colui che per un'ingiuria , come per con-
fpirazione , &c. perde la fuá Frank laiv , 
íncorre in qu-fii difagj. 1°. Ch'ei non pub 
efiere fcelto gmdice; né d'altra guifa prefo 
per teftimonio, o in prova di una qvialche 
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ver i tk . 2 O . Che s'egli ha da fare qualche 
cofa nella Corte del Re, non vi fi deveap-
proífimare in perfona , ma deftinarvi un Pro-
curatore. 

3o. Che le fue terre , i fuoi beni, cd i 
fuoi beftiami , fono fequefirati nelle mant 
dei Re ; e le fue terre notificats, ed i fuoi 
alberi fradicati, ed il fu o corpo meífo in car-
ce re . Vedi CONSPIRAZIONE. 

FRANK Marriage , Líber um maritagium , 
é una mantera di poífedere , detta tenure 
in tail [pedal ^ nella quale le terre fono fia-
te date a tenere a una perfona e alia fuá mo-
glie, ed ai loro eredi, con la condízione di 
fare l 'a í to di fedelta ( fealty ) al donatore 
fin dai quarto grado . Vedi MARRIAGE . 
Quefia tenure ha 1'origine da quefie parale 
efpreííe nel dono: Sciant^ &c. me T . B . de 
O. dedijje ac conceffijje, &prcefemi charta mea 
confirm iffe A B , filio meo, & Marice uxori ejur, 
filiíe C. D. in iiberum maritagium «««w mef-
fuagium. &c. Vedi T A I L , e TENANT. 

Fleta da quefia ragione, perché gli eredt 
non fanno fervigio , fin al quarto grado : 
ne donatorei vel eorum haredes per homagii re-
ceptionem a reverftone npellantur : e perché 
nel .quarto grado lo prcíteranno al donatore, 
nempe quia in quarto gradu vehementer prafti' 
mitur, quod térra efl pro defeÜu haredum do-
natariorum reverfura. 

FR ANK Pledge, fignifica un pieggio , o una 
malleveria ;per la condotta d'un uomo libe
ro ; chiamata anche Friburgh. 

I I cofiume antico d' Inghilterra, per con-
fervare la pubbüca pace, era, cheogni no
mo nato libero, di 14. anni d' eta ( le per-
fone religiofe , i cherici, i cavalieri , ed i 
loro fígliuoli priraogtniti eccettuat! ) trovaf-
fe ficuna e mallevadore della fuá fedeltk c 
veracita verfo i l Re ed i fuoi fudditi , oa l -
trimenti fi chiudeífe in pngione. 

Qutndi é , che un gran numero di vici-
ni , o congiunti divtntarono a vicenda ob-
bligati Tuno per 1'altro, a dover compari-
re in giudizio ; o render contó perlamgiu-
ñ a , o colpa commtfiTa dall'un o dall 'al tro: 
e perb quando uno avea commeífo qualche 
reato , fi cercava immediate, di qual pieg
gio •> o malleveria egü foífe; ed allora quei 
del pieggio o lo facean comparíre dentro 
lo ípazio di trenta giorni a rifpondere ; o 
foddisfacevano per l u i . 

Quefio coflume íüQhhmztQ Frank pledge , 
ed 
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cd i l circuito o diñretto , a cui eííende-
va , decenna , a csgion che d'ordinario era 
compoílo di dieci famiglie; ed ogni períona 
cosí obbligata per fefteíío, e per l i fuoi v i -
ciní , chiamavafi decennier . Vedi DECEN-
KIER. 

I n oííervanza di queño coflume, i sherif-
fi , ad ogni aíícmblea o riduzione della Pro
vincia, prendean di tempo in íeropo i giu-
raraenti de'giovani , dacché erano giunti a!l' 
ct^ di 14. anni ; e ordinavano che foflfero 
fíabiliti , in una , o in un' aitra Decenna . 
Per lo che queda parte deii'ufizio e dell' 
autorita del SherifFo era chiamata Vtfusjran-
ci plegi. * 

* Omnis homo, Uve liber, five fervus, 
aut cft, vel debet eíTc in Franco pie-
gio) aut de alicujus manupaflu , nifi 
iíit aliquis, itinerans de loco in locum , 
vel quid habet quod fufficiat pro Fran-
€9 Plegio, ficut digniratem , vel ordi-
nem, vel liberum tenementum, vel in 
civitate rem immobilem , &c. BraÜon 
l . l l l . TraSi. de Corona, c. 20. 

FRANK, O Franco, ámoi* parimenti un 
conio , o una moneta antica, battuta , e 
corrente nel'a Francia ; cosí chiamata dalla 
fuá impronta, che rappreíentava un Fraoce-
fe, alie volte a cavalio, ed alie volte a pie-
di . Vedi CONIO . 

íl Franco era d'oro , o d1 argento : il pri
mo valeva un poco piíi dello feudo d' oro , 
o della corona d 'oro. Vedi CORONA. 

I I fecondo era un terzo del primo : ma 
quefia moneta é andata da lungo terapoin 
difuío. 

I I termine Franco ancor pero fi ritiene , 
e ferve a denominare moneta di contó . 
I n quefto feo ib , equivale ad una lira , o a 
20. io ld i , o fia un terzo di coronato Fran-
eefe. 

Laonde fi dice indiffereníemente , cento 
Tr anchi, e cento lire. Vedi L I R A . 

F R A N G I P A N E , una ípezie efquifita di 
pro fumo, o di concia odorofa , che íi da 
alia pelle, di cuí fon fatti i guanti , le bor-
fe, i facchetti &c. 

Prende i l fuo nome da un Nobile Roma
no delf antica famiglia de1 Frangipani ; i ! 
quale ne fu 1' inventora . 

V i é altresi una fpezie di líquore profu-
raato dell' ifteífa denominazione , che fi di
ce efTere flato invéntalo da un Ñipóte di 
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Mut ío Frangí pañi ; ed una fpezie profuma-
ta di rofolio , pur chiamata coirifleír0 no_ 
me. Vedi ROSOLIO . 

FRANMASSONE . Vedi LIBERI M H -
ratori. ^— 

FRASE, PHRASIS, (¿potáis , nclla Gram-
matica, un modo elegante di parlare , che 
particoiarmente fi riferifee a queíla od a 
quelia occafione, a queda o a quell'arte, a 
quedo o a quel lioguaggio . 

Cosí diciaroo, una [rafe Italiana , una 
frafe Or iénta le ; unafrafe poética, una/Wz/k 
retrorica. Vedi IDIOMA. 

Poche frafi eleganti, pertinentemente ap-
plicate , fono un ornamento del difeorfo; 
ma fe vengono íroppo afFollate han cattivo 
effetto, e fanno che lo dile fappia d'affet-
tazione . Vedi STILE . 

FRASE qualche volta fignifíca una breve 
fentenza, od un piccolo giro o ferie di pa
role infierne coftrurte. Vedi SENTENZA. 

In quedo fenfo i l P. Buffier divide le / ra-
fi in complete s ed incomplete, 

Le frajl fono complete , quando vi é un 
nome ed un verbo, ciafcun nella fuá pro-
pria f u n z i o n e c i o é dove i l nome efprime 
un foggetío, ed i l verbo la cofa affermata 
di edo. 

Le frafi incomplete , fono quelle , dove 
i l nome ed il verbo infierne fan folamente 
1'ufizio d'un nome; condano di diverfe pa
role, fen?a afifcrmar cofa alcuna , e che fi 
poífono efprimere in una parola fola. 

Cosí ; quello che e vero, é una [rafe in
completa, la quaie poteva eíprimerfi in una 
parola, verita : e. gr. quello che é vero , 
appaga la mente ; la verita appaga la 
mente. 

FRASEOLOGIA , Phrafeologia , p/wea-
hoyia •> una raccolta di fraft , o di típref-
íloni eleganti , iu qualche 1 i agua . Vedi 
FRASE. 

F R A T E , dai Latini chiarmto Frater, da-
gli Italiani per abbreviatura F r a , e dai Fran-
ceíi Frere, cioé Frattllo , é un termine co-
mune ai religiofi di preflb che tut t i gli or-
d i n i ; per queda cagione , perché fi prefu-
me che fievi una fpezie di fraternita o fra-
teüanza tra le diverfe perfene religiofe del 
medefimo convento , o mona de ro. Vedi FRA-
TELLO, MONACO, &:C. 

Le fpezie di Frat i , fono in r^olto nume
ro , Frati Agodiniani ; Frati Domcnicani, 

o N e r i , 



o N e r i , o Predicatori; FrattVmncdcanl > © 
Gr ig i , o M i n o r i , o Mendicanti; Fm?/Car-
melitani, o Bianchi . Vedi BIANCHI , &c . 
Vedi ORDINI Reli&ofi* vedi anco DOMINI-
C A N I , C A R M E L I T A N I , &C. _ 

FRATE , in un fenfo piu peeuhare, fín-
ñrin^e a que' religiofi , che non fono pre-
t i ; imperocché quelli che han gli ordini ía-
cri , d'ordinario fi chiamano Padri . Vedi 
PADRE. , 

FRATI Offervantí , Fratres Obfervantes , 
fono un ramo di Francefcani ; cosí chia-
mati , perché non fi coadunano aífieme in 
un Chioílro, Convento, o Comunita, co
me i Conventuali j ma folaraente s'accorda-
no fra loro a oííervare le rególe del lor or-
diñe , e cib con magglor rigore , di quel che 
fanno i Conventuali, dai quali íi fepararono 
per fingoiarita dizeio; vivendo in certi luo-
ghi fcelti da loro íleííi. 

. F R A T E L L O , Frater * , termine di re-
lazione tra due figliuoli mafchi , provenu-
t i dal medeíimo padre , o dalla medeílma 
madre , o da entrambi. Vedi CONSANGUI-
Í^ITA' , &c . 

* Scaltgero e Vojjio dirivano frater da $f.oc~ 
Tvp , per (ppccrcop , chepropriamentefigni-
fica una perfona la quale cava acqua nel 
medefimo pozzo ; fyp&ep nel Greco , ftgni-
ficando pozzo , e w r p t e t , una compagnia 
di geyzte , che ha diritto di attigner'' acqua 
dal medefimo pozzo . — Diceft, che lapa-
rola fita vcnuta originalmente dalla Citta 
d\4rgos , dove v i erano pochi pozzi di~ 
jlribuiti per l i quartieri della Citta , a i 
quai pozzi capitavano falo quelli del me
defimo vicinato . 

Gli antichi applicarono i l termine Prníe/Ze» 
indifFerememente a tutti quelli che avean 
mutua relazione nella linea collaterale, co
me Z i i , e N i p o t i , Cugini Gcrman í , &.c. --
Lo appariamo , npn folamente da molti paf-
11 nel Teftamento Vecchio , * ma ancora da 
Autori prcfani . Cicerone , nelle fue F i l ip -
piche dice , « Antonia era e moglie, e fo-
3, relia di M . Antonio j perché fu figliuo-
» la di fuo fratello C. Antonio. u E quan-
tA)ia C u § , n i ' Tullo Ofti l io, appreíío Dion. 
Alicarn. chiama gli Hora t i i , ed i Cur ia t i i , 
Fratellt ; perché erano figliuoli di forella . 
Vedi CUGINO , &c . 

* I I linguaggio degli E b r e i , per offervazio-
m del Vficovo Pearfon , mcfiiudQva mi no* 

Tomo I V r 

me ^ 'Fratelli non falo la Jlvetta rdakhm 
di fratellanza , ma anco la piü larga di 
confanguinita . Noi fiam Fratelii , dics 
AbramoaLot , Gen. x l i r . 8. benche Loh 
foffe folamente fuo Ñipóte . Cos) Giacob* 
be di ¡fe 4 Rachele , cff egH era Fratello. 
del di lei padre ^ Gen, xx ix . 12. mentra 
egli era fclo Ñipóte di fuo padre. ~- Que* 
f ia confiderazione e J im a fatta valere con» 
vantaggio contro gli Antidicomarianiti, p 
qual i , per la menzione fatta ¿fe'Fratelli d i 
Gesu (Joh.11. 12. Matt . XII. 36, ) han-> 
no oppugnata la perpetua Virginith della 
Madre di Criflo . Vedi VERGINE. 

Appreffo noi , i Re hanno i l coftume dt 
daríi i l tiíolo di Fratello l'un al l 'a l t ro , íli-« 
mandofi , che 1'unzione nella Coronazionc 
producá una fpezie di fratellanza . Né i l 
coftume é gia moderno : Menandro riferi-< 
fce una lettera di Cosroe Re' di Períia all* 
Imperador Giuñiniano, che comincia cosí r 
Cosroe Re de' Re , &c . all' Imperador GiuíH-* 
ni ano , mió Fratello . 

I Re in oggi danno puré r iñeí ía appella" 
zlone agli Elettori dell' Impero , ed i l íimile 
fu dato dal Re di Francia al prefente Re dt 
Sardegna , mentre era folamente Duca d£ 
Savoja. 

Nella Legge civile , fratelii , fratrei , nel 
plurale , qualche voíta comprendono le forei-
le ; come Lucius, & Ti t ia fratres ^ I .38. D . 
de familia. Tres fratres , T i t ius , Mevius , & 
Se /a , 1. 3 5. D . de paftis . 

FRATELLI Germani, fratres Germani . Ve-
di GERMANO . 

FRATELLO , piíi particolarmente fi ufa , 
per dinotare la relazione tra religioíi deí 
medefimo Convento. Vedi MONACO e FRA
TER NIT A' . 

Nel qual fenfo dicefi , Fratel Zacaria | 
fmíe / Bonaventura, &c. In Inglefe piuco-
munemente fi dice, /í-wr Zachary , frate "La.-' 
caria &c, dalla parola Franceíe frere , fratello . 
Vedi FRATE . 

Quefi* appellazione é prefa da' Criftiani pri-
m i t i v i , che tutti fi chiamavano gli uni gli al-
tñ fratelli: ma principalmente fi ufa da quei 
religiofi che non fono preti ; quelli che fon 
negli ordini vengono onorati col titolodi^ár-
dvi i patres; e gli altri femplicemente fon det-
t i fratelli . Vedi PADRE . ' 

I Monaci di S. Domenico, fono partico
larmente chiarnaú fratelli predicatori , ofriars 
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fredicants, frati prcdicatori: quelli di S. Frail
ee fe o , f raú mmon&Lc. Vedi M i ÑOR i , DO
MINICA NT , &c . 

FRATELLI Laic í . Vedi i 'Articolo LAICO . 
Negli ordini militari , i Cavaiieri fono 

•puré chiamati fratelli . — NelT ordine di 
Malta , v i é una claffe paríicolare , chía-
mata fratelli ferventi , che coníla di quelli 
che non poíTono dar pro va della loro nob l i 
ta . Nei Latino fono denominati fratres clien
tes . Vedi MALTA . 

FRATELLI per adozione . Vedi V Artico
lo ADOZIONE . 

Due fratelli, che lianno folamente i l me-
defimo padre , fono chiamati fratres confan-
guinei 3 e quelli che fono folamente difceíi 
dalla medefima madre, fratres uterini . Ve
di UTERINO. 

FRATELLI G h i r a ú , fratres conjuran. Ve
di FRATRES .. 

F R A T E R N I T A , o Fratellanza, o F r a 
terna , j a relazione, o 1'unione di fratelli , 
d 'amici , di coníort i , di aíiociati , &c . Vedi 
FRATELLO , e COMPAGNIA * 

FRATERNITA o Fraterna) in un fenfo ci-
vile , é prefa per una aíTociazione , o focieta 
di perfone , imite in un corpo per quaiche in
te reífe , € vamaggio comune. 

Quanto all'origine , all'ufo , &:c. delle 
Fraternite i vedi la parola G I L D . 

FRATERNITA , in fenfo religiofo , é una 
focieta di perfone , che s' adunano infierne per 
adempire alcuni eíercizj di divozione , o di 
culto divino. Vedi SOCIETA'. 

NellaChiefa Romana , tali Fratemite fono 
rmmerofe e confiderabili ^ e mol te di effe 
inítítuite e fondate con regie patenti: come 
quelía dcllo Scapulare ; del cordón di San 
Franceíco . I I Vcícovo pub impediré nella 
fuá diccefi 1' inílituzione d' una quaiche data 
Fraternita. 

I n Roma v i é una Fraternita chiamata V 
Archi-Confraternita , o la Grande , fotto i l 
titolo di Nojlra Signara dé1 Suffragj , inltituita 
a favore dell'anime del Purgatorio \ appro-
vata e confermata con una Bolla del Papa Cle
mente V I I I . nel 1584. 

V i fono nove differenti forte di Fraterm 
(Confrairies) in Francia : cioé IO. di Divo
zione. 2 O . di Carita. 3 . di Penitenti, fot-
todiverfi nomi . 40. di Pellegrinaggi. 50. di 
Mcrcanti , per procacciare i l divino favore 
su i loro traffichi. 6o, de¿U Uífiziali de1 Ma-
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giflrati , o della Gluítizia . 7^, ¿e||e 
terenze di Crifto. 8o. dell' arti , e ¿Q> MEM 
ftieii di di verle fpezie . E o-, ¿i pa2¿0<, 
n i . 

Le Fraternite, in Latino chiamate Soda* 
litatcs , dirivano la loro origine da' Genti-
l i ; ficcome ha fattto vedere Polldoro Vir
gi l io , nel fuo Libro de Inventoribus rcrum. 
Ma i l buon ufo che fi é fatto di efle da1 
Cr i í l ian i , le ha in realta púrga te , e quali 
fantificate. 

Numa Pompilio dicefi che abbia Habilite 
delle Fraterne di tutte 1'arti e meílieri nell' 
antica Roma ; e che abbia preferitto i fa-
crifizj , che ogni profeífione a ve a da com-
piere ed offerire a' protettori, o Dei tutela* 
r i ch'egli aífegno ad eíTe . Vedi COLLK-
t3IO , 

FRATERNITA della Santa T r i n i t a . Vedi 
TRTNITA". 

FRATERNITA5 o Fratel lanza, é anche un 
t i to lo , od una quali ta; che i Re e gl ' Im
pera tor i fi danno vicendevo!mente ; come 
anco i Veícovi ed i Monaci , Lo troviam 
frequentemente negli autori , fotto 1'Impero 
Oriéntale , si Greci, come Lat ini ; S'eKQows, 
Fraternitas., 

FRATERNITA1 o Fratellanza di1 armi , era 
una alleanza , o un' aííociazione folita un 
tempo conchiuderfi tra due Cavaiieri , che 
con cío s' accordavano di andaré aífierae, a 
tentare e dividere la loro fortuna , e|vicen-
devolmente aírúkrfi l 'un Talero contru tutto 
i l mondo . Vedi FRATRES . 

Bertrando du Guefclin , ed Oliver Cliííon 
glurareno una Fratellanza d1 Armi nell' ati
no 1579. ponendo le loromani su gli Evan-
gelj. Hif i , de Bret. T . I . p. 395. 

F R A T I C E L L I * , Setta d 'Eret ic i , che 
inforíero nei.'a Marca d'Ancona, verfo Tan-
no 1294. 

* L a parola é un diminutivo Italiano , 
che fipnifica frati iculi , o piccioli fratel
l i j c fu iv i adoprata, a cagiqne che f 
piii di ejfi erano Monaci o frati apo-
flati. 

I fondatori furono P. Maurato, e P. & 
Foííombrone , che avendo ottenura dal Pa
pa Celeilino V . la permiffione di vi ve re iri 
folitudine , alia maniera degli Eremit i , e &l 
oííervare la regola di San Franceíco in tutto 
i l fuo rigore ; diverfi oziofi vagabondi fí uní-
roño con eífij e vivendo a lor fantafia, e 
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Ecendo confirtere tutta ia. perfezione nellai 
p o v e r ó , furono prefto condannati: dal Papa, 
Bonifacio V I I L . e gi'rnquifiton ebber ordi-
ne di procederé centro d eíE come contro. 
Eretici Laonde ritiratifí in Siciha,. appena 
ebbe Pi'er-Giovanni. Oliva de Sengnan pub-
blicato i l fuo. commentosu l Apocahíre, ch, 
e^lino adottarono. i; Tum erron .. 

' Tenevanoche la Clueía Romana foíle la 
Babilonia; c 11 prefigevana di fondarne un" 
aítra di gran lunga piu perfetta ;. volevano 
m un fenfo rigorofo. che la regola di San. 
Francefco fbfle la regola evangé l i cao f fe r -
vata da Gesíi, Crifto e da'íuoi: Appoíloli, 

AÍéam dieono exiandio ch' eglino elef-
fero un Papa della lor nuovaChieía:: ed ol-
tre le, opiniüni; d' Oliva ,. tenevano che i 
Sacramenti della Chiefa foflero in.validi 
perche quei che I I amminiftravano nonavea-
no piu ne potere ne giurisdizione ¿ 

Eglino furono^ d'v nüovo. condannatí dal 
Pontefíce. Giovanni: X X Í I . ma diverfi di eíTi 
eflfendo ritornati in Germania h forono pro-
tetti daP Duca di. Baviera 

I Fmticdl l ebbero. diverfe; altre denomi
na?, ion i : furono chiamati Dulcini , da uno 
de" lor Dottori j , e Bifocchi, non fappiam per. 
aual ragione .. 
^ ER A T R U S Arvales ír Vedi l'Articolo A R -
VALES o. 

Fs. \7Rrs Ccnjtrfati , ne no&n libri anti-
chidilegge,, &c.. dinota van, certi fratelli giu-
rati ,. o compagni.. Vedi FR ATELLO 

Sonó: anche, talor chiamati cosí, quelli „ 
ehe giuravan.o di; difendere. ü: Re. contro i ; 
íuoi; nemici. I ^ . . W . . I . . cap. 59., Fracipimm 
ut: omnes Uberv komines fint Fratres conjurati, 
ad. monarchiam- nofiram & ' regnum nojirumi 
contra- mimicos: pro po^e fuo, defendendum 

FRATRTAGI .UM la partizione tra fra
t e l l i , oci -eredi ,, che ^engonc alia, fteffaere--
dita o íucceffione .. Vedi: PART IZTONE 

TüttO' queilb che: i . cadettii r o i; fratelli;. 
piu giovanr, pvoífedono de' beni: del. padre,, 
lo pofféjdbnoi tatibne- fratríaPJ¿\. ed hannoda. 
fare omaggio per ci8> al' piü.vecchio; fratel
lo v attefbché egli. ha da fare. omaggio per 
«i tutto al L o r d o Signor fuperiore Vedi; 
OMAGCTO .. 

FRATRICIDJOS iü delitto^ d'uccidere i l ! 
proprio. fratello a. Vedii PARRICIDIO .. 

GainD) coramifa B primo E r a t r i á d í o , i " 

í5 R A. 2 . 0 5 
Impero di Roma cominc lb da un. F ra t r ic i 
dio „ 

F R A T T U R A , nella Medicina e C i r u 
gía , una rottura d'un oflb: ovvero una fo-
luzione di continuo in un offo , quandoéfra* 
caífato o ro t to , per qualche. caufa. e íkrna, . 
Vedi, Osso 

Nelle Fratturc , i'oíío 'é o rotto- per i l lar
go cioe trasvería!mente; o peril lungo, la. 
qual ultima frattura propriamente é chiamata 
Fijfura . Vedi FISSURA R 

Le Fratture: trasverfe fono piui. facili a 
feoprire , ma piu. difficili a curare che le 
longitudinali. Una Frattura nel mezzo d'un 
cíTo é meno pericolofa, che quella. verío T 
eftremita. o 1' articolazione „ Quando la frat
tura é accompagnata. da, una fe rita , da una 
contufione , &c0. o quando 1' oífo é fchiac-
ciato e fcheggiato in diverfii pezzi 5 eil ' é 
fommamente pericolofa Una frattura del 
femore negli adulti , di rado, fe pur mai |, 
fi. cura j , ma v i reíta fempre. una. ílorpia-
tura .. 

Le -Fritare degli- olTi piu piccoli d'ordi
nario fi curano in. fette o in quattordici 
g iorni ; quelle de' piu grandi , in. venti o 
quaranta „ 

Nellai cura, delle Fratture , i l ' chirurgo ha. 
da. attendere a due, cofe :. cioé. a. rimette-
re, 1' oífo.' fpezzato nella fuá natural fitua-
zione ; e tenerlo; faldo e diritto> coa ferule 
o ftecchi fottili e fafeiature; la' natura' poi 
fa, da sé 1' ufizio di fanarlo e conglutinar-
Ib con. formarvi fopra. un¿ callo Vedi: 
CAL L us., 

Se. vi, é ififíammazione- j , fi' dee rimedia 
re- a. quefta: ,. prima; che milla: íi" tenti i n -
torno alia frattura Se accade che i ' oíío fi 
rompa, d i n u o v o . n o n . íi rompe mar nel 
callo ,, ma. in. diítanza: da effo Dopo- d'ave-
re aggiuftato. e rimeifo. 1' ofib^ rotto fi r i -
chiede cavar: íangue „, per. impediré, qua-
lunque remora o rillagno di fangue su la 
parte: o f f e í a , p e r la. violenza. fatta. alie, fi-
bre. . 

Una. Frattura. del cranlo e d'ordihario mor-
tale , fe fi'omette 1'operaziene del. Trepa
no .. Vedi TREPANARE .. 

TRATTURA, Capillare Vedi: CAPILLA-
TÍO i . 

FRAUDE" „ FRAUS „ uní inganno. fecre-
to: un. íottoniano; r una: ingiuria, copertai 

C e z: Q- mas-
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e ,maligna, fatta a qualcheduno. Vedi IN--
GIURIA . 

Efportare, o introdurre effetti o merci con 
fraude , é i l farlo per vie indirette , affine 
di non pagare i dazj &c. fe fono merci 
permeffe ; o fe fon di conrrabando , per fchi-
vare le pene impoñe dalle leggi. 

F R A Z I O N E , nell' Aritmética , un rotto,, 
cioé una parte, o diviíione di una unita, o 
di un intiero : ovvero un numero , che fta 
ali' uiuta nella relazione d' una parte ai fuo 
tu t to , 

La parola letteralmente importa un numero 
rotto . Vedi NUMERO . 

Le Fraztoni fono d'ordinario divife in deci
mal i , feffagefimali, c volgari . 

Quanto alie Decimali ed alie fcffageftmn-
Uj vedi DECIMALI , e SESSAGESIMALI f r a -
zioni. 

Le FR AZIONI Volgari, femplicemente anco 
ehiamate Fr azwm , fono fempre efpreíTe , con 
duenumeri, 1'uno feritto füpra l ' a l t ro , con 
una linea tra mezzo. 

|1 piü baffo , chiamato i l denominatore 
delta Frazione , dinota P unita od i l tutto , 
che é divifo in parti ; e i l íuperiore , chia
mato i l numeratore dclla Frazione , efprime 
le parti date nel prefente cafo . Vedi NUME
RATORE ^ e DENOMINATORE. 

COSÍ , due terze parti d' una linea , o d' 
altra cofa, fono fentte -} . Dove i l denomi
natore 3 moñra , che 1' intiera linea é fup-
poña divifa in tre parti eguali : ed i l nu
meratore 2 indica o aííegna due di tali par t í . 

C o s í , ventinove feííageíimi fcrivoníi | - | 5 
dove i i numeratore 29 efprime 29 parti d7 un 
intiero divifo in Ó Q ; e i l denominatore 6 0 da 
la - denominazione a queíle parti 3 che fono 
ehiamate fe[[ageftmi. 

I l vero ícopo per cut s' aggiugne i l deno
minatore ? í iémoñrare qual parte aíiquota i l 
numero rotto ha ia comune con \x unita. Vedi 
DENOMINATORE , &c . 

I n tutte le Frazioni y come ú numera-
foi'e íla al denominatore ; cosí fta la Fm-
%iom íkffa , al tut ío y di cui ella é Fra-> 
%ime. 

Cos í , fiipponendo | d1 una lira ft; egua
l i a í 5 Í . , é evidente y che 3 : 4 : : 13 : 20 . 
Donde íegue , i3 . Che v i poíTono eífere in
finite F m z ^ W dermedefimo valore , una con 
I1 ftltra j couciofiacbé v i íi poíTono trovare iu-
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fínitl numen, ehe averanno la ragíone di 3 : 4 . 
Vedi RACIONE . 

La FRAZIONE Propria h quella dove i l 
numeratore é minor che i l denominatore ; 

la Frazione minore confeguentemente 
come 1 5 

4 o Vedi 

S 2 & 
— 10 ; s o 
e 4 mino-

che i l tutto , o i ' intero 
PROPRIO . 

FRAZIONE Impropria é , quando i l nume
ratore é o eguale al denominatore , o mag-
giore , e , confeguentemente la Frazione egua
le al tuíto o intero, o maggiore che i l tut
to o intero, come | - | ; o | - | , o H • Vedi 
IMPROPRIO . 

Le Fraz ioni , fono in oltre o femplici , o 
eompojle. 

FRAZIONI femplici fono quelle che confkno 
d' un folo numeratore , e d' un folo denomina
tore ^ come f ovvero YT% •> ^-c-

FRAZIONI Compo/ic y ehiamate anco F r a 
zioni di Frazioni , íono quelle che conftano di 
diverfi numeratori, e denominatori; come-
di H di f di | 4 , & c . 

Delle Frazioni , quelle fono eguali Pune, 
all' altre , i cui numeratori hanno T iílefla 
ragione ai lor denominatori. — Quelle fono 
pía grandi, i cui numeratori hanno una ra
gione maggiore ; e quelle minori , le qjaa* 
li 1' hanno minore : cosí -|- ~ f -
=fc Y • Ma ~ | é maggiore che | ; 
re che | - | . 

Quindi fe i l numeratore , infieme , e i l 
denominatore d'una Frazione , come - , ft mol-
tiplicano , o dividono per 1' ifteflo numero , 
2 5 i prodotti nel primo cafo 7-I , ed i quozien-
te nel fecondo -7 , coftituiranno Frazioni , egua
l i alia prima Frazione data . 

L1 Aritmética delle Frazioni conñfte nella 
riduzione y ntW addizime y nella fottrazkne y 
e nella moltiplicazi&ne di eíle . 

R idu z lo ne delle FRAZIONI. XO. Per ridu rre 
un dato numero intero in / ¿ ^ Frímone di un 
dato denominatore . -— Moitiplieate i l dato in
tero , per i l dato denominaíore : ú prodotto 
far'a i l numeratore . Cosí troveremo ^ — ~ i % 
e 5 = K ^ e 7 ~ ^ &c . 

Se i l denominatore non é' dato , i l nu
mero fi riduce a una Frazione , con ícri-
vere 1 fotto di eíío j come denominatore . Co-
Sí 1 > 1 i o 1 • _ a 

2o. Per ridmre tma data Frazione a i fiiot 
m[fi termini , cioé trovare una Frazio-

ma 

pm 
ik ? equivalente a una Frazione dr ta 
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nía efprefTa in meno numcri — divídete e 
ilnumeratore 20, e íl denominatore 48 per 
un qualcbe numero , che h divida ambcdue 
fenza alcun reíiduo, come quiper4 . I quo-
zienti 5612 fanno una nuova Frazione 2k|} 

uale a ^ . ^ -
E fe la^divifione s'efeguifca col maffimo 

numero che Ü divida ambedue ; la F r a z i o 
ne é ridotfa ai íuoi piü baífi termini . 

Per trovare i l majfimo común d ív i forc d i due 
q u a n t i ú . — Dividete i l maggiore^ per i l mi
nore : pofeia divídete i l divifore della divi-
fione per il íuo refidüo : di nuovo , divide-
te i l díviíire della íeconda divifione per i l 
re/íduo della feconda ; e si via via finché 
non refti nientc . L 'u l t imo divifore é la 
maííima comune miíura dei numeri dati . 
Vedi M T S U R A . 

Se avvien che l'unita fiá la fola comune 
miíura del nuraeratore e del denominatore \ 
allor la Fraz tonc é incapace d' eífere ridot-
ta piu baífo. 

3 ° . P e r ridurre due o p i u Fraxioni a l i a 
rnedefima denominazione , cioé per trovare 
F r a z t o n i eguali alie date , e col medeíimo 
denominatore . - Se folamente due F r a z i o -
n i fien date , moltiplicate i l numeratore , e 
i l denominatore di ciafeuna , per i l denomi
natore deíi' altra : i prodoííi dati fono le 
nuove F r a z i o n i cércate . 

Cosí 4 e -f fanno e . Se ne fon da
te piu che due, allor moltiplicate e i l nume
ratore e i l denominatore di.ciafeuna nel pro-
dotío de' denominatori dell' altre . C o s í , f . 
6*4 - 2.' ; 2 • 7 i 

4 ° . P a - t r o v a r e i l valore d ' u n a Frazione 
nelíe note parti del fuo intero . •—Suppone-
te , c. gr. che fi defideri di fapere qual fia 
7-| d' una lira ñ . moltiplicate i l numerato
re 9 per 20 ch'e i l numero del le note par
t i in una lira , e dividete i l prodotto per i l 
denominatore i<5 , i l quoziente da m s. 
Appreíío moltiplicate, i l refiduo 4 per 12 
numero delle note parti nella immediatamen
te inferiore denominazione ; e dividendo i ] 
píodotto per 16 r come prima, i l quozien
te é 3 d . Cosí che 2 f d'una lira ft.= i i s . 
3- ^ 

5^: n d m r e un numero miflo , come 4 
r r t» Frazione impropria dello fleffo v a 
lore , Moltiplicate P inrero ,. 4 . , per f2 # 
denommatore della Frazione ; e al prodot-
Sü 4S aggiugnete i l numeratore; la fomma 
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59 po(la fopra i l p r imo denominatore , L i 
coüituifce la Fraz ione cercata. 

6°. P e r ridurre « ^ Frazione impropria nel 
fuo numero miflo equivalente. • — Supponete 
la F r a z i o n e data ~ ; dividete i l numerato
re per i l denominatore 5 i l quoziente 4 \ ~ 
t i l numero cercato, 

70, P e r ridurre una Frazione compofla in 
una femplice . •— Moltiplicate tutti i nume-
ratori 1'un nelTalrro, per avere un nuovo 
numeratore ? e tutt i i denominatori per un 
nuovo denominatore . Cosí i d i - i di ~ r i -
dotta \ fara ~ . 

Addiztone delle F R A Z I O N I volgarr, — i0.Se 
le F r a z i o n i date han differenti denominato
ri , riduettele alEifldío . Pofeia aggiugnete 
inumeratori infierae , e íotto la fomma feri-
vete i l denominatore comune . •— Cos í , é . 

i i_ I 4 ^ 8 I J l _ 2 __| 1 1 4 T 4 1 

" i 4 I 7 a l" 7 2 "i 1 z c 7 a •'• 7 a —' 

• 2 ° . Se fi ha da aggiugnere o fomraare 
F r a z i o n i comporte , fi debbono prima ridur
re a femplicr; e íe le F r a z i o n i fono deno-
minazioni differenti, come — d' una lira ñ . 
e - di un icellino , debbono ridtirfi a P m -
zioni dell' iíleífa denominazione di lire . 

3 ' . P e r aggiugnere numeri m i j i i : fi han 
prima da aggiugnere o fommare gl'iníieri j 
poi le parti frazionali: e fe la loro íomma 
é una. Fraz ione propria , folamente annetter-
la alia fomma degF int ier i . Se é una Fraz io 
ne impropria, riducetela ad un numero m i -
fio y aggiungendo la parte ineguale alia fom
ma degl' intieri , e la parte frazionale dopo 
di eífa . C o s í , 5 -f- -f" 4 T ^ 1 o 1 • 

Sottrazionc delle F R A Z T O N I . — i0.-Se han-
no 1' iíleííb comune denominatore , íottraete 
i l numeratore minore dal maggiore, e met-
tete i l refiduo fotto ú denominatore comu
ne . Cosí da Y ~ togliete ~ , e refta • 

2 ° . Se non hanno denominatore comune^ 
devono eífere ridotte a F r a z w n i dell' ifteíla 
valore, aventi un denominatore comune, e 
poi , come nella prima pególa . — Cosí , 
_6_ 1_ 3_0 ( í ^ A- 1-í 
7 S * i S í * 3 i ' 

P e r fsttrarre un numero infero- da un-
numero mifio , o un numero mifiQ da un a l -
tro . — Riducere i numeri , intiero , o miflo 
a í V ^ / W i impiroprie , equindi psocedete co
me nella prima e íceonda regola. 

MoltipUeaziome delle F R A Z í o N f . 10. Se j e 
F r a z i o n i propoíle fono ambedue femare i.» 

myl-
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moltiplicate i numeratori. i5 uno per Faltm 
per avere un. nuovo; numeratore , e i deno-
xninatori per un nuovo; denominatorc . —:-
Cosí - in |- produce 

2°., Se una di eííe é un numero, mirto , 
o intero , fi debbe ridurre a una Fraztone 
impropria j e poi procederé come nell' u l t i 
ma regola Cosí 

4 O 
0 9 

in 5 da H 

Nclla; moltipüca'zione dell'e Fraziom , of-
fervate che i l prodotto é minor nel valo
r e , cbe o- ü moltiplicando , o i l moltipli-
catore ; perché in, tutte le moltiplicazioni % 
come T unit^ fta, al moltiplicatore cosí íla. 
i l ; moltiplicando al prodotto r ovvero , co
me T unita ña all' uno o all' altro fatlor 
cosí fia 1' altro faBor , al, prodotto .. Ma. 
1' unita eccede 1' un, de5 due faftores , fe le 
Fraziom íono proprie ; e perb, 1' un de' due. 
debb' eírere, maggiore che i l prodotto.. 

> Cosí ne' numeri, interi ,. fe 5 fi molti--
plichi per 8 , egli fara come 1 : 5 ;: 8 :4o 
cvver 1 : 8 :: 5 :40 . 11; perché" nelle F r a 
ziom parimenti, come 1 : | : : i :: H 5 ov-
vero come 1 : -f-:: | : H •• Ma 1 é mag
giore che o I o | d u n q u e T un. d' eíTi debb'' 
eífere pih groíío. che |-¿ „ 

Dívi / ione d i 'F&AZioNi . i0.. Se le F r a -
xzW propoñe fieno ambedue femplici, mol
tiplicate i l . denominatore del divifore per 
i í numeratore del dividendo ; i l prodotto é 
i l numeratore del quoziente .. Pofcia mol-. 
tiplicate i l ; numeratore del divifore , per i l 
denominatore del dividendo , i l prodotto é 
i l denominatore del quoziente . - • Cbsl á ), 
± f ~ 
9 V. 1 7 0-

2 . Se o i l dividendo , o iV divifore , o. 
ambedue , fono numeri intieri o mi í l i , r i -
duceteli a, Fraziom improprie : e fe íono 
Frazioni comporte riduceteli a femplici j 
C: procedete come nella prima regola 

Nella: divifione delle. Frazioni , offervate 
che il quoziente é fempre maggiore che.il divi
dendo ; perché 'm. cgni divifionecome il divi
fore. ña.: all ' unita cosí, fta. i l dividendo al' 
quoziente;; come fe 3 divide., 12 fara;, co
me 3 : 1 :: 12 : 4 Ora 3 é maggiore che 1 ; 
laonde 12 debb' eífere maggiore che; 4 : ma, 
nelle Fraziom ' come-. - : 1 : : ~ : f-f dove -f 
e minore'che 1 laonde ~- debb' eííere pur. 
minore; che ~ ,f 

FRAZIONI ?3elle fpezie r. o quantita alge--
hraicho.:, 5 o. Ridurre le Frazioni; m algebra 
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a i loro ntinimi termini I numeratori e 
i denominatori íi hanno. da dividere per 
lo. maíTimo comua divifore , come, ne' nu
meri.. a a c 

Cosí la Frazione — riducefi ad. una. 

a a piu. femplice - j - coa dividere ed, a a c , e 

¿>c: per c : c 2— íí riduce ad1 una pih 
66 j 

7 
femplice; —«• con. dividere e 203 e 66-/ per 

2Q2aac n n a a- Á 
2 9 , e, • 11 nduce a * con di--

6 6 7 0 0 23 a 

v 6a*>—q a c c 
videre: per 39; c .. E . cosí, — L'-o. • di-. 

6 a a - j - 3 ^ c 
7. a a — 3 c 

venta. — coa divídete: per 3 ¿it., E . 
2 ^ - j - c r 

a 3 — a a h , a b b •— b *— ^ 3 
diventa. 

a a - ^ b b . . , , i 
F • dividendo, per ¿?—b a. 

215. Ter- ridurre- le- Frazioni- algcbraiche a-
un denominatore commis ., I ' termini- di cia-
fcuna íi devono. moltiplicate. per i i 'denomi
natore: del!' altra 

a- c- . 
Cosí 5, avendo - e. - m o l t i p l i c a t e . 1 ter-

b d 

mlnii d' una - per á ' c s i i; termini: dell!' 
k 

C: . a d. b c 
altra - per b e diveníeranno; — e — j 

d. h d b d 

la cui. denominazione. comune é b .d\ . Eco-
a b a a b 

si a ed; — 5. ovvero - ed; —• diventano,. 
t: % & 

a c a b -
— ed; — . 

Ma dove ü denominatori hanno\ un; divi
fore. comune; ,, baila, moltiplicarli alternati-
vamenté per lis quozienti;, 

COr-
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Cosí le Fraziom - e r } ío110 ndot-fie bd 

te a quefte ^ ' j e ~ , con moltiplica-

te alternamente per l i quOTÍenti c e ¿ , 
provegnenti dalla diviíione de denommaton 
per i l común divifore b. 

jíddizione e fottrazwne della Frazione in 
fpezie o quantkadi algebraiche . — Si proce-

affatto alia íleíTa maniera nelle fpezie che 
ne' numeri. £ . gr. _ 

Supponete che dimandifi di aggiugnere o 
. . . a x 

fommare le Frazioni r e - - , Quefte , xidot-
b d 

te che fieno alia medefíma denominazio-
a d b c > 

n e , faranno — e — , confeguentemente la 

loro fomma é 
b d 

C o s í , fe la Frazione ~ foffe da fottrar-
v 

f i da - t avendole ridotte , faranno — e 
d b d 

é d 
, come in prima « Laonde la loro dif-

ferenza é 
b c — a d 

b d " ' 

MohipUcaztone e divifwne del le Frazioni , 
in fpezie, o lettere . Qui puré , íi procede af
fatto alia fteíla maniera che nelT aritméti
ca voJgare . Cosí e. gr. fupponete i faftures , 

o le Frazioni da moltiplicaríi , eflfere - e 
b 

r &c 
- : i l prodotto fara — . 
^ h d 

Ovvero fupponete le Fraziom da dividerfi 
K a c a t a c h a ^ c 

diere ~- _ • il quoziente fara = 
b d b b d a a b d 

2 07 
!<Quindi, come £ ? = : - : i l prodotto di a i 

- , cioé d' una quantita ineguale i n una 
d 

Frazione 
c a 

T i 
— . Donde appar , che i l 

1 d 
numeratore della Frazione é da molíipiicar* 
fi per Tint iero. 

Quindi puré i l quoziente di - per a í cioé 
d 

della quantita rotta , divifa per la intiera 
c 1 c 
d a a d 

Oltre la nozione comune d1 una Fmz/owe, 
"ve n ' é un'altra. neceííaria da effere intefa . 
C o s í , 

Supponete -f- di 20 í . o d' una lira berli
na , eífere la Frazione : qucíta Frazione i n 
vece di tre quarti d' una Jira , íi puh confia 
derare come una quarta parte di tre lire , 
cioé con prendere altrettanti intieri , quan-
to efprime i l numeratore ( cioé 3. ) e ^ i ^ -
dere per 4 , che é i l denominatore ; impe-
rocché allora i l quoziente del medefimo va
lore forgera o rifultera per 4 ) óo 15 f, 
Quefto moftra la ragione di queüa manie
ra d' efprimerfi ufata da' Geometri, e dagli al-

gebriíli , i quai leggono - j cosí divifo 

per b . 
Logaritmo d* una FRAZIONE . Vedi Lo* 

GARITMO . 
Sommare infinite FR AZI o NI . Vedi C A L * 

COLÓ , e FLUSSIONI . 
F R E C C I A , trn' arme offenfiva miííile , o 

che ícagMafi-i, fottile ^ aguzza , e barbata , 
la quale íi vibra o gitta con un arco . Ve* 
di ARCO . 

Diciamo , un volar di Frccce , colpo d i 
Frcccia ; e fabbricatori di Frecce, ch'erano 
un tempo, non men che gli arca; , perfo-
ne di coníeguenza neDa Rcpubblica . Le 
teñe delle Freccie , o qnadrelli debbono ef
fere ben ármate e coperte di rame , e i n -
durite nelle punte con acciaio . Vedi Stat. 
7. H . 4. c. 7. 

F R E D P Q , una qualche cofa priva di 



208 F R E 
calore, o che non contiene in sé pamcelle 
di fuoco. Vedi Fuoco . 

Queíla definizione s' accorda coi fentimen-
t i della maggior parte de' Filoíofi moderni , 
che fanno i l F.reddo un mero termine nega
tivo j e fuppongono che la cofa confifta in 
una privazione , o diminuzione del calore. 
A l t r i definifcono i l Freddo , quafi eolio ílef-
fo principio , per quello flato delle minute 
parti di un corpo , in cui elieno fono piu 
lentamente e fiaccamente agitate, chequel-
le degli organi del fentire o del tatto . Nel 
qual fenfo i l f á d d o é un mero termine re
lativo : r a i qui avviene che i l medefímo 
corpo diventa atto e foggetto a percepirfr o 
fentiríi caldo, o Freddo, fecondo.che le fue 
particelle fono in maggiore o minor grado 
di moto che quelle degli organi de' fenfi . 
Vedi SENSO , TATTO , &c . 

I l calore íi fuppone che confifla in un par-
ticolar moto delle parti del corpo caldo, e 
quindi la natura del Freddo , ch' é 1' oppo-
í l o , fácilmente íi pub dedurre : imperocchc 
troviamo che i l Freddo eílingue , o piutto-
fto íminuifee i l calore; dal che par che fe-
gua , quei corpi eílere Freddi , che reprimo-
no e affrenano i l moto delle particelle nel 
quale i l calore confifte. Vedi CALORE. 

Ora, v i fono tre fpezie di corpi che cib 
poífon fare , cioé o quelli le cui particelle 
fono perfettamente nella quiete ; o quelli le 
cui particelle fono per vero agitate , ma me-
no violentemente che quelle del corpo caldD 
a cui s'applicano : ovv^ero , finalmente , quel
l i le cui particelle hanno un moto adatto 
per eccitare la feníazion del calore, ma íi 
aiuovono con differente determinazione ; co
sí che rattengono e cambiano i l moto del
le particelle del l 'órgano. 

Quindi ne provengono tre diverfe fpezie 
di Freddo , o di corpi freddi: i l primo é quel 
Freddo comune a tut t i i corpi duri , che 
confifte nella quiete delle parti . I I fecondo, 
é quello che nafce , dall' immergere una par
te del noflro corpo nell' acqua ; che coníiíle 
in queño , che le parti de'noflri precordj ef-
íendo piii vivamente agitate che quelle del 
fluido, gli communicano parte del loro mo
to . I I terzo é quel Freddo che fentefi nel 
raccogliere aria anche calda con un venta-
guo, o nello fpirare un fiato caldo dalla no-
itra bocea, coi labbri focchiufi j che coníi-
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íle in queflo, che i l moto diretto delle par
ticelle d'aria cambia in qualche mifura re
prime o diminuifee i l moto e la determina
zione delle parti del corpo_; e di qiú é che 
un corpo Freddo non pub rinfrefearne un aL 
tro fenza rifcaldare fe fteffo . Quindi purg 
avviene che dove piü parti di un corpo 
Freddo fono in quiete , piü altresi le partk 
celle di un corpo caldo applicatevi perrifcal-
darle, perdono del loro moto , e per con-
íeguenza del loro calore . Cosí un marmo 
avendo piü parti quiefeenti che i l legno , 
che é pieno di pori e d'interftizj , íi fente 
piii Freddo che i l legno. Quindi parimenti 
vediamo, perché 1' aria, vicina ai marmi e 
ad altri corpi denfi , fentefi alquanto piii 
fredda che in altri luoghi. 

Su quefto principio , le due ultime fpezie 
di Freddo íembran eííere qualche cofa di piü 
che privazioni : le particelle inducenti i l 
Freddo poffono ftimaríi reaii corpufcoli f r i -
gorifici : e la freddezza riguardafi una qua-
lita reale , egualmente che la caldezza . Ve
di QUALITA"1 , FRIGORÍFICO , &c . 

Quefte particelle non fola mente reprimo-1 
no i ' agitazione di quelle che di continuo 
difFondonfi dalle parti interiori dell'aniraale 
al!' efleriori; ma avendo un potere elaftico, 
piegano , e ftorcono i filarnenti del corpo, 
Ii pizzicano e l i fquarciano; e di qua nafce 
queli' acuta pungente fenfazione , chiamata 
Freddo . 

Che i l Freddo "fia piü che una mera rela-
zione , o comparazione , é manifefto dall' 
avere egli degli effetti reali e poíltivi, cua-
l i fono i l gelare , i l condenfare , i l rarefaré , 
lo ícoppiare , &c . Vedi CELARE , &c. 

I I Dottor Clark penfa , che il Freddo pro
venga da cene particelle nitroíe , e da al-
tre fáline , dótate di particolari figure , 
adatte a produr tali effetti . Quindi, i l fa
je ammoniaco, il-falnitro , o i l {ale d 'ori
na , e molti altri íali volatiíi e alcaíizati, 
mifti con acqua , accrcfcono i l fuo grado 
di freddo fenfibiliflimamente . Quindi puré 
queli' oííervazion popolare , che i l freddo 
impedifea la corruzione 5 i l che tuttavolta 
non íi dee ammettere fenza qualche ecce-
zione: poiché fe un corpo duro , e porofo 
ha i fuoi interílizj piem d'acqua , e que-
fla fia troppo dilatata dal congelamento , i l 
corpo includeme crepera. E cosí avviene , 

cjie 
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é i e i l Freddo fi rende diflmttivo delle parti 
di alcune piante . Vedi GHIACCIO , BRINA 5 
CONDENSAZIONE , RAREFAZÍONE , &c , 

FREDDO Potcnziale . Vedi i articolo PO
TEN z i A L E . . ' _ ,. 

FREDDI Bagm. Vedi BAGNI , 
Diamargauton FREDDO . Vedi DrAMAR-

GARITO N . . 
Diatragacantha FREDDA . Vedi 1 articolo 

DIATRAGACANTHA. 
D'ijUllazioni FREDDE , Vedi DISTILLA-
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F R E E O L D , poueílo di terre m feudo 

d'una particolar qualita . Vedi LIBERUM 
T c m m c n m m . 

F R E G A G I O N E , nella medicina , e c i 
rugía , dinota 1'atto di ñrofinare una par
te ammalata, con o l j , unguenti , od altre 
jnaterie , per alleviarla , e curaría . Vedi 
UNGÜENTO . 

Le Fregagioni fono in molto ufo , par-
ticolarmente fuori d' Inghikerra , ne' cafi 
venere i ; dove vien preferito 1' applicar del 
mercurio efternamente , per via di Frega-
gione , ali' ufo di darlo internamente , per 
eccitare la falivazione , Vedi SALIVAZIO-
NE , e MERCURIO . 
:. V i fon anche le Frcgafjoni fatte colla ma
no íola , o con panno lino , o con lifcia-
toio o fetoletta fulle carni . Vedi l ' effetto 
della fregagion fatta colla mano ali' articolo 
STROFINARE. 

Le Fregagioni di quaíunque fpezie fono 
un cíercizio , che contribuí Ice grandemen
te alia faníta in quanto che eccitano e pro-
movono i l calor natúrale , divertiícono le 
fluínoni, a juta no la trafpirazione, aprono i 
pori della pelle , e portan fuori o diícac-
cian gli umori . 

Oíferva i l Dottor Cheyne che i l lifcia-
to io , o lo ítrofínlo delle carni , é un efer-
cizio utiliHimo 3 e molt' idóneo a promo
veré una piena e libera trafpirazione , e 
drcolazione . Ognuno sa 1' effetto dello ílreg-
ghiare i cavalli j che i i rende attivi , fnel-
l i , vivaci , oltre i l puliío ed i l liício che 
ad eífi da ; di maniera che v ' é opinione 
che cib equivalga alia meta del nutrimento. 

Cib non pub altrimenti addivenire , fe 
non fe perché la natura vien cosí ajuíata 
ad efpellere i recrementi de íughi , che ren-
dono men libera la circclazione ; e , colla 
Frcgagione coílante , con 1' irritamento e 

Tomo I V . 
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ftímolo , a chiamare i l íkngue e gU fpiriti 
alie parti le piu lontane dalla fede del ca
lore, e, del moto , e si gonfiare e ñendere 
i mufeoli fuperfiziali . E gli fteífi eftetti 
averebbe una cotal F r ^ ^ ¡ r ' o ^ , in altri ani-
mali , e nell' uomo ñeífo fe foífe ufata c 
diretta nella ftefla maniera , e colla íleíTa 
cura e regolarita. 

Le períone che han deboli nervi , e che 
fan vita fedentaria , farebbon dunque mol
to bene , a fupplire la mancanza d' altro 
efercizio , eolio fpendere una mezz5 ora 5 
mattina e fera , nel mondare , lifciarc e 
fregare i l loro proprio corpo, fpezialmente 
gli arti , o le membra , con uno ñrofina-
toio. Vedi ESERCIZIO., 

F R E G A M E N T O , FRICTIO , l 'atto di 
ñropicciare , o confricare la fuperfizie di 
un corpo contro quella di un altro , chia-
mato anche attrizione , «o amito. Vedi A T -
TRIZIONE . 

I Fenomeni che naícono dalla confrica-
zione di diverfi corpi , fotto diverfe circo-
ftanze , fono in gran numero , e confide-
rabi l i . 

I I Sig. Hawksbee ci da parecclri efperimen-
t i di quefta fpezie, in particolare dell' attri-
zione , o Fregammto del vetro , fotto va
rié circoftanze ; i l rifultato de'quali é , che 
i l vetro fregato da luce, diventa elettrico, 
&c . Vedi ATTRIZIONE , ELETTRICITA' , 
&c. 

T u t t i i corpi col Fregamento fí recan© 
a concepir calore ; molti di eífi a mandar 
luce ; in particolare la fchiena di un gat-
t o , i l zuccaro, i l íolfo pefto, i l mercurio f 
1' acqua del mare , l ' oro, i l rame , &c . Ma 
fopra tutto i diamanti , che quando viva
mente fi fregano contro i l vetro , contro 
Toro , o fimili , danno una luce eguale a 
quella di un carbón vivo , quando vien ec-
citato da' mantici . Vedi Fuoco 3 LUCE , 
C A L O R E , FOSFORO, DIAMANTE, &C. 

FREGAMENTO nella Meccanica , dinota 
la refiftenza che un corpo in moto incon-
tra nella fuperfizie di quello su cui fi mo-
ve . Vedi RESISTENZA . 

11 Fregammto, nafce dall' afprezza o ine-
guaglianza della fuperfizie del corpo su cui 
un altro fi move , e di quella del corpo 
moífo * Imperocché confiando tai fuperfizie 
alternatamente di rilievi o eminenze , e di 
cavitadi ; o le eminenze dell' una debbono 

D d fol-
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íbllevaríi íbpra quelle dell' altra ; oppnr áttí* 
bedue romperfi e logorarfi: ma niuna delle 
due cofe pub addivenire íenza moto ; né 
pub i l moto efiere prodotto fenza una for-
'za impreiTa . Quindi , la forza applicata a 
moveré i l corpo , é o totalmente , od m 
parte confumata per queñ' effetto j ed in 
confeguenza ne nafce una rcíiílenza , o F r c -
gamento j che tanto fara maggiore , ceteris 
paribus , quanto fono maggiori le eminen-
ze , e piu dura la íbftanza . Ed a mifura 
che i l corpo , per un continuo Fregamento 
diventa vie piíi eguale e lifcio , i l Frega
mento ícema. 

Quindi íegue , che le íuperficie delle par
tí delle macchine che fi toccano T une 1' 
altre, han da effere i l piü lifce , ed egua-
l i , o pulite che fia poííibile . Ma perb 
che niun corpo eííer pub cotanto lifcio , 
ehe abbia via gittata ogni ineguaglianza ; 
come lo fan vedere que' numerofi folchi íco-
perti dal microícopio íulle piíi levigate fu-
perfizie \ di qul nafce la ncceffita di unge-
re le parti che fi toccano, con ol io , o con 
altra materia pingue. 

Lcggi del FREGAMENTO . — IO. Secondo 
che i i pefo di un corpo raoíío fopra di un 
altro, é accrefeiuto , cosí a proporzione i ' 
é i l Fregamento . 

Cib íi vede efperimentalmente in una 
bilancia ^ che quando é folo caricata di un 
picciolo pefo , fácilmente íi volge ; ma fe 
di un maggiore , v i íi richiede una forza 
piu grande , 

Quindi fe la linea di direzione di un 
corpo moífo é obliqua alia fuperfkie su 
cui íi move , i l Fregamento é piu grande : 
avendo cib 1' ifteffo effetto che 1' aumento 
del pefo. 

E di qui parimenti fi é , che fiando un 
urto o un'impreífione perpendicolare ad una 
obliqua, come 1' intiero íeno, al feno dell' 
angolo d'incidenza ; ed i l feno di un ali
gólo maggiore eíTendo maggiore , e quello di 
un minore minore \ i l Fregamento é tanto piu 
grande, quanto la linea di direzione piu s' 
accoífa alia perpendicolare, 

Quefto é oífervabile fácilmente , ed in 
ifpezialita ne' denti di una ruota , che fpef-
fo fi rompono appunto per quefta ragione. 
Laonde i l Fregamento toglieíi , fe la linea 
di direzione del corpo moífo fia paraliela 
alia íuperfizie. 
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2 O . I I Fregamento h minore in un corpo 

che rotóla , di quel che farebbe fe f ifteífo 
corpo aveífe da sdrucciolare o feorrere, fle
cóme fi dimoftra fácilmente . 

Imperocché fupponete un rególo denta-
t o , A B , T a v . Meccaniche) fig. 38. e fup
ponete una ruota D E moveríi lungh' ef-
í o , co i fuoi denti perpendicolari alia cir-
conferenza; fe aveífe ora i l corpo da sdruc
ciolare , i l dente F , quando ha toccato i l 
rególo, defcriverebbe una linca retta su la 
fuperfizie di eífo: e, perb che i l dente del 
rególo, H , gli reíiíle; eífo corpo non po-
trebbe andaré innanzi fenza rimovere , o 
romperé o i l dente H , o 1' altro F . E 1' 
iñeífo fara nello sdrucciolare di ogni afpra 
üiperfizie fopra di un' altra; dove averebbe 
luogo tutto i l Fregamento , che in qualun-
que modo provenir poffa dalf afprezza del-
la fuperfizie . Ma fe la ruota E D rotóla 
0 gira lungo i l rególo , allora i l dente H 
piu non refiftera al fuo moto , fe non íc 
per quanto dee follei^arfi fuor dalla cavita 
F su la eminenza del dente H : e f ifteífo 
dicaíi di qualunque afpro ed inegual corpo 
che fi confrichi .fopra la fuperfizie di un 
altro. 

Quindi , nelle macchine , acciocché i l 
Fregamento non confummi o irapieghi una 
gran parte della potenza 5 deefi atvvertire , 
che niuna parte della macchina sdrucciéli o 
feorra lungo 1' altra, fe fi pub cib evitare; 
ma piuttofio far che rotolino o girino I ' 
une su 1' altre. Con quefta mira , egli par 
a propoíito , di collocare gli aífi de' ci l indri , 
non come d' ordinario fi fa, in una fcanala-
tura , o in una matrice concava ; ma tra 
piceoíe ruó te , A B C D , fig, 39. mobili su 
1 loro rifpettivi aífi. Cib gia da lungo tem-
po i'inculcb i l P. Cafato \ e 1' efperienza 
conferma , che per quefto mezzo fi rifpar-
mia molto della potenza . Quindi puré av-
viene , che una caruccola mobile fopra ií 
fuo aífe refifte meno, che fe foífe fifia. E 
1' ifteífo oífervar fi pub delle ruóte de' coc-
c h i , o d'altri carri , o vetture . 

Da quefti principj, con qualche maggior 
prefidio , avuto dalla Geometría la piu fu-
bl ime, Olao Roemero ha determinata lafi-
gura de1 denti delle ruóte , perché facciano 
la menoma poífibile refíftenza j e che fecon-
do lui doverebbe eííere epicicloidale . E f 
ifteífo fu pofeia dimoftrato da de la Hire j 

ab-



F R E 
abbenché, con gran ragion da Jagnarfenc , 
la cofa non fia ftata per anche meíía in pra-

. Quindi ne'raulim da fega, i latí del ret-
tangolo di legno, m cui fono accomodate le 
feche dovrebbono eííere guerniti di r o tuk , 
o di picciole ruóte; ü che grandemente mi-
norerebbe ü Fregamcnto j ed i l íimile in al-
t r i caí i . . s 

Calcolaziom ddla qu&nttta del FREGAMEN-
TO ^ , , H frepamento é un punto dell'ulti-
ma iraportanza nelle macchine; e per tut-
t i i conti, da confiderarfí , nel calcolare la 
forza di eííe: puré generalmente viene tra-
feurato in íunili calcoli: e cib , fopra tutto , 
perche non é cognito i l fuo precifo va
lore . 

Quefta calcólo per venta non é ancor r i -
dotto a rególe certe, ed infallibili ; i l mé
todo comune íi é , computar meramente i ' 
avantaggio , che una potenza motrice ha 
dalla machina , o per cagion deila fuá di-
ftanza da un punto fiíTo ; o in virtu della 
direzione in cui ella adopera . Ed in tutte 
le dimoítrazioni fi fuppone che le fuperfizie 
de'corpi íieno perfettamente lifcie e polite . 
Per vero diré , gl'ingegneri gia preveggono 
e s' avvifano innanzi tempo , che in prati-
ca fi verra a perderé parte dell5 avantaggio 
della forza , per ragion dello sfregamtnto : 
ma quanta fara la perdita, íuppongono che 
non altro poffa determinarlo fe non fe la 
P ra tica . I I Sig. Amontons ha fatto vera
mente un tentativo per fifsare , coli'efperi-
mento , una ragione e regola certa di far 
precifo calcólo della quantitíi dell' attrito ; e 
M. . Parent 1' ha confermato col raziocinio , 
e colla geometria : ma la loro íeoria , quan-
tunque ben appoggiata e fpalleggiata in si 
fatta. g u i f a n o n é generalmente né plena
mente ricevuta.. 

I I principio di M . Amontons- fié, che i l 
Fregamcnto di due corpi dipende dal pefo , 
o dalla forza , con cui portano o appoggia-
no l ' un su 1'altro ; e crefee folamente fe-
condo che; i corpi fono piu forte mente pre-
muti , o applicati V un contro l* altro , o 
vengono di maggior pefo. caricati : e che é 
un errore volgare, che la quantita, del Fre -
gamento. di pende o fi regoli dalla grofsezza 
delle fuperfizie, fregate Puna contro Paltra; 
ovver che i l Frcgamento creíca come le fu-
ferfizie -
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Súbito che fu propofto qucffo paradofso, 

M . de la Hire ricorfe agli cfperimenti, che 
riufcirono a maraviglia a favor del, nuovo 
fillema . Egli collocb diverfi pezzi di legns 
afpro ed ineguale fopra una ícabra ed ine-
gual tavola: le loro grofsezze erano inegua-
l i ; ma v i pofe fopra de'pefi , ccsl che l i re-
fe tutti egualmente pefanti , E trovo, che 
l'iftefsa precifa forza, o pelo, applicato^ad 
eííi per mezzo d'una piccola camicola , r i -
chiedevafi per mettere ciafcheduno in mo
t o , non olíante tutta 1'ineguaglianza delle 
fuperfizie . L'efperimento riuícl all' iftefsa 
maniera in pezzi di marnio, poftt fopra una 
tavola di marino . Avendo ció oífervato , 
M . de la Hire fi mife di propofito a razio-
cinar su la cofa e ci ha dato poi una folu-
zione fifica dell' effetto y ed i l Sig. Amontons 
ítabill un calcólo del valore della confrka-
zione, c della perdita foftenuta per eífa nel
le macchine , appoggiato ful nuovo prin
cipio . 

Nel legno , nel ferro , nel piombo, neí 
rame , od otíone , che fono le principaii 
materie , úfate nelle macchine , egli trova 
la refiítenza cagionata dal Fregamcnto , ef-
fere a un dipreífo la fleffa , quando eotefti 
materiali fono unti con olio , o con altra 
pingue materia : e queña refifienza , inde-
pendente dalla quantita della fuperfizie , 
egli fa che fia eguale a un dipreífo ad una 
terza parte della forza con cui i corpi fo
no premuti, l ' un contro i ' a l t ro . 

Oltre la preífione , la cui magnitudine de
termina queila del Fregammto ; v i é un' al
tra cireoítanza da confiderarfí , cioé la ve-
locita. I I Fregamcnto é tanto piu grande r 
e tanto piíi difficile da fuperare , quanto 
rnaggiore é la velocita o preñezza con cui 
le parti fono fregate 1' une contro 1' altre r 
cosí che queila velocita debben comparare 
con quella ¿ella potenza neceífaria a move
ré la macchina , e fuperare; i l Fregamcnto * 
Se la velocita della potenza é doppia di quel
la delle parti ñrofinate ; ella acquifta , con 
quefto mezzo, un avantaggio che la fa dop
pia \ ovvero , i l che coincide alio fteífo ?, 
diminuifee la forza contraria del Frcgamen
to , d' una meta ; e la riduce ad nna fefta 
parte del pefo, o della preífione. Ma que
ila velocita Í confiderata dal Sig. Amontons 9 
folamente come una cireoílanza che aumen
ta o diminuifee l * effeíto della preífione ^ 
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cíoé la difficolta del moto: cosí che i l Fre-
gamento fempre feguita la proporzione del pe-
fo._ La fola regola che di qui prendiamo, fi 
k di difporre le parti delie macchine che fi 
fregano l'une contro l'altfe , in cosí fatto 
modo che abbiano la minor poflibile velo-
cita; e pero i l diámetro deli'aííe d 'ünaruo-
ía debb' eflfere piccolo quanto piíi fi pub , 
rifpetto al diámetro de 11 a ruota ; concioíla-
ehé qnanto c minore FaflTe, tanto piu lento 
iara i l moto delle íuperfizie che fi confrica-
no 1' une contro 1' altre la velocita di un 
moto circolare fcemando fempre dalla cir-
conferenza al centro. E per la fteíFa ragio-
jne i denti delle ruóte dentate debbono effc-
re piu piccioli e fottili che fía pofíibile: im-
perocché un dente incontrando una tacca , 
&.c. frega uno de'íuoi lati contro una íu
perfizie eguale alia fuá propria : ed ha da 
disgaggiaríi in un certo tempo con paflar fo-
pra uno fpazio eguale alia fuperfizie ; con-
íeguentemente, quanto minore é la íuperfi
zie , tanto minore é la fpazio che ha da per-
correre; la piccolezza della fuperfizie dimi-
nuendo la refiftenza del Fregamento, non in 
quanto ell'é una fuperfizie minore che fre
ga , ma in quanto vi é minore fpazio da 
percorrere. 

Ma non ofiante tutte le confermazioni ed 
illuftrazioni di queíta teoria del FngamenPo y 
i l Pubbiico , ed anche 1' Academia fteffa a 
cui fu propofla, non fi poté indurre a pie-
namente approvarla . Si concede , che la 
preffione ha un grande effetto; ed h in mol-
t i caíi la foja cofa da confiderarfi ne! Fréga-
•mentí :• ma fara difficile perfuaderci afiToluta-
mente ad efcludere la confiderazione delle 
fuperfizie. I n fatti i l contrario fembracapa-
ce d' una metafifica dimoftrazione .. 

Se duc corpi con fuperfizie piane, fuppo-
fíi infinitamente duri , e liíci , fi movano 
Tuno lungo 1'altro y i l Fregamcnto fara nuV 
l o , o infinitamente piccolo ? ma fe in vece 
d'una tale fuppofizione, che non ha luogo 
in natura y fupponiamo due corpi con fuper
fizie afpre ed ineguali; la difficolta del m o 
verfi P uno fopra l? altro proveerá o perché 
i l primo ha da effere folievaso , affine ¿i 
sbrigare e fvikippare k parti ineagliate o 
iérrate nel fe con do ; o perche le parti s5 han-
no a romperé e mangiar via ; o per ambe-
Á m le cag.ioni; » Ne l primo, cafo ?, ia diífi-
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col A di alzare e folie vare uno de'corpi , & 
la difficolta del moto, ed in confepuenza i l 
Fregamcnto proviene totalmente dal pefo , o 
preífione ; e la fuperfizie non vi ha niente 
che fare . •— Nel fecondo cafo , la magnitu-
diñe della fuperfizie íarebbe i l tu t to ; fe fof-
íe poffibile di afirarre quefto fecondo caro 
aííoiutamente dal primo j cioé fe le parti di 
un corpo fi confricaffero e mangiaíTerí) cen
tro quelle deli' altro, fenza follevare uno di 
loro; eíTendo vifibile che un maggior nume
ro di parti da romperíi dee fare una maggio-
re refiftenza , che un minor numero . Ma " 
pero che in pratica mai non fi confrica o 
fi macina fenza follevare i l corpo ; la refi-
ítenza provegnente dalla grandezza della fu
perfizie nel fecondo cafo, é fempre combi-
nata con quella che viene dalla preífione ; 
laddove nel primo cafo, quella provegnenfe 
dalla preffione, pub effere fola , ed ineora-. 
pofta. 

Aggiugnefi, che quello che fi mangta o 
íogora d' un corpo, é pochiflimo j rifpetto 
al gran numero di volte che i l corpo debbe 
efiere ñato alzato durante la confrk&zioné , 
e a tutte le piccole altezze aggiunte aílie-
me, alie quaii i l corpo debb' effere flato fol-
levato. 

Quindi , effendo che la refifienza dalla 
preffione pub effere fola; e pero che la fief-
fa accompagua fempre quería che provien 
dalla magnitudine delle fuperfizie ; ed é d'or-̂  
diñarlo molto piu notabile delle due , quan-
do Faecompagna: per quefte ragioni, nella 
maggior parte degli eíperimenti che fi fon 
fatti 5 ell 'é la fola che fi avvertiíce o rav-
vifa , e la fola che ha bifogno d' effere con-
fiderata .. 

Ma effendo poffibile, in ceríi cafi , che 
k preffione fia affai tenue ; ed i l numero 
delle parti da confricarfi affai grande ; con-
feíTar dobbiamo che vi fono de' cafi , do-
ve i l Fregamcnto- feguita raolto fenfibilmen
te la proporzione delle íuperfizie . 

Quayito alio SFREGAMFNTO del'le parti M 
Fkiidt y -vedi RESISTENZA , e R i TARDA MEN
TÓ rit>? Fluidi 

F R E G A R E . Vedi ATTRIZIO'NE e FRK-
CAMENTO . 

F R E G A T O N E , un vafcello Veneziano^ 
che ordinariamente fi ufa nell 'Adriático \ 
fatto colla puppa qua-dra, % e fea-za ¿¡lena 
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albero 3a prora ; m co1 fo10 aItero di 
inaeftra , coll' albero di mezzana , e i l bom-
preffo. 

FREGIO , neIF Architetttira, e la parte 
dciP intavolatura-delle colonne , tra Tarchi-
trave e la ccrniee . Vedi Tav. Archit. fig. 24, 
26 .30. 52.49. e 2 '̂" u ' Vedi anco 
INTAVOLATURA. 

WFregio é propriamente una faícia gran
de piatta , od un membro che íepara 
T architrave dalla cornice . Vedi C o R-
N í C E . 

Gü antichi lo chiamarono iTo/̂ /soro,?, Z«c-
, perché ordinariamente fi arricchiva 

cd ornava con figure d' animali; e la noftra 
denomina?ione di Fregio ha una íimile ori
gine poiché ella viert daí latino phrygio , 
ricam atore, efíendo per lo piui l Fr^/o ador
no di rabefch i , o di ícolture in baffo rilievo , 
le quali imitano il ricamo. 

I I Fregio fí íuppene indirizzato a rappre-
fentare le tefte dejle travi írasveríali che fo-
fíengono i l tetto o coperto. 

NeH'ordine Toícano cgli é plano e puro 
affatto ; nel Dórico , é arricchito di trigly-
p h i ; nel Jónico, qualche volta fi ta are ato, 
o rigonfio , n ú qual eaío , vien ehiamato 
da Vitru'vio. pulvinatus , q, d. primacciato : 
ael Corintio, e nel Compofito, fpefíb fi uni-
fce all'architrave , per mezzo d'un piccolo 
giro \ e qualche volta alia cornice . Ed 
an quefti ordini piu ricchi ordinariamen
te e adornato con ícolíure , figure , com--
partimenti , iñorie , fogliami , feftoni , 
& c . Vedi TOSCA NO , DÓRICO ? JÓNI
CO , &c . 

Quanto all'altexia á é Fregio , eli1 é in ge
nérale q.uafi la flefla che quella dell' archi
trave . — Vitruvio fa i l Fregio Tofcano di 
30. minuti; . Vignola 35. Palladio che lo fa 
rigonfio , glie ne da íol 26 ; e Scamozai 
42. I I Dórico , m Vitruvio e Vignola , é 
30 , o 40. minuti y m Palladio ,, &C.45. V i 
truvio fa i l Fregio Jónico , piatt-o ; ornato 
di foglie d'acanthus, di leoni , &c. e lo fa 
30. minuti alto: Vignola che purlofapiat-
IQ , gli, da. 45, m inu t i ; e Palladio ehs lo fe 
conveílb , o rigonfio , 27. minuti \ e Sca-
mozzi 2-8.. Vitruvio arricchiíce i l Corintio 
con foglie d' acantluis- , con figure umane , 
&c., eJa la fuá a'tezza 37. mtnutL, Vigrar-
^ 45- Palladio, 2.8.. e Sca.mozzi 3 ^ .. F i -
múxmnm i l JFrem dcli.' uxdiae Gompi¿tü- » 
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che m Vitruvio é ornato di cartocci, e ta-
gliaío o cefelato fra efíi , é 5 2 - minuti • 
Vignola che lo fa come Vitruvio , gli cta 
folo 45. minuti ; Palladio ,. che lo fa r i 
gonfio, folamente 30. e Scamozzi 32. 

Dalla varieta degli adornamenti che fi pra-
ticano fopra i Fregt , eglino ricevono vari? 
denominazioni, come 

¥ R E G I Conveffi, oPu lv imi i •> fonoquelli, 
i l cui profilo é una curva ; la cui miglior 
proporzione fi é , quando- é deferitta o tirata 
su la bafe di un triangolo equilátero. 

In alcuni i l rigonfio é folamente in alv 
lo o nella fomraita , come in un becca-
tello, o menfola : in altri al fondo , come 
m un balaufiro, 

FREGI fwrati T fono quelli che s3 arriechi-, 
feono con ihtrecci di fogliarae immagina-
no j come i l Fregio Corintio del Frontiípi-
zio di Nerone y o con foglie naturali, o m 
mazzetti, o in ghirlande ; ovver continúa
te , come nel Jónico della gallería d'Apolla 
nel Louvre., 

FREGI Ifloriati, fono gli adornati di baffi 
rilievi , che rapprefentano íloiic , facrifi-
zj , &e.. come quello dell' arco di T i t o i a 
Roraa ^ 

FREGI Marinl , fono quelli- che rappre
fentano ca-valli mar in i , t r i ton i ; ed altri at-
tributi del mare ovvero conchiglie ,. bagni 
grotte & c , 

HKEGI Eitiflici, fono quelli , le cuicorrenr 
t i fono rufiiche, o rilevate 5 come i l Fregiv 
Tofcano di Palladio--

FREGI Simbolici , fono quelli adornati 
con* attributi di religione y come i l Corin
tio del Tempio dietro ú Campidoglio i a 
Roma ,: su cui fono rapprefentati gl' infiru^ 
men t i , e I'apparato del Sacrifrzio. 

FREGIO iei Campidoglio . Vedi H Y POTR A S -
CHE LIUM . 

F R E G I T Chufum * Vedi V Articolo; 
CLAUSUM . 

F R E N E . Vedi PHREMES . 
FRENESI A , ofremtickezza y rifteíTochc 

traviamento, e diíordine dello Ipirito ; che 
nella Medicina piu propriamente chiamafi fre-
nitide , phrenitis . Vedi FRENITIDE 

F R E N E T I C I Nerv i , chiarniati anche aer-
m cliafragmatíci Y ejiámachiei, fono ra mine r -
vofi, dirivati da' nervi cervicali , che unert-
'dofi in un, tronco T. feorrono. per k^media-
ftinum, b d i v i ü % finché arrivaoJa vicino a l 

lia.-
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diaframma , di nuovo fi dividono , e fi dira-
rnano, alcuni rami nella parte raufcolare di 
é í íb , altri nella tendinofa , Vedi Ñ E R V O , e 
!Ql A F R A M M A . 

F R E N I C I Vaft ^ appellazione data aduna 
vena , e ad alcune arterie del corpo urna-
no ; perché paííano per lo diafragma . Ve
di D f A F R A M M A .. 

L ' arteria frénica rpiccafi dalP aorta dlfcen-
dente , e fi diftribuifce nel diaframma , e 
nel pericardium . Vedi T a v . Anat. ( Angciol.) 
fig. i . num.40. Vedi aneo A R T E R I A , A O R 

T A , &c . 
Le vene fTcntche fono due vene , che la 

cava difcendente riceve immediatamente do-
po d'aver pervafo i l diafragma. Vedi T a v . 
Anat., ( Angeiol. ) fig. ó. l i t . qq. Vedi anco 
V E N A , e C A V A . 

F R E N I T I D E , Phrenkis * , o phrcncft? , 
nella Medicina , un delirio cofíante e vee-
mente , od una grande aberrazione di men
te , accompagnata da febbre acuta , da va-
neggiamento , da vigilie &c. Vedi D E 
L I R I O , 

* Phrenitis , voce Greca , (ppanrí? , da 
ppm', mens, intendimento , ovvero , co
me piace ad alcuni da yptw , /"/ diafram
ma , perché gli antichi fupponevano che 
aveffe queflo morbo la fuá fede in quefla. 
parte.. Vedi D I A F R A M M A . 

Differifce dalla mania , ^melancolía , nell' 
eííere quefte fenza febbre . Vedi M A N Í A , 

&c. 
I Medici generalmente fanno confiflere la 

frenitide in un' infiammazione delle raeningi 
del cervello; e la difiinguono dalla paraphre-
nltis. , che fuppongono eflere un'infiamma-
•zione del Diaframma ., Vedi P A R A P H R E 

N I T I S . 

Wiliis crede , che fieno 1'iíleífo morbo , 
e che confiílano ambedue nell' infiammazio-
ne degli fpiriti animali , Solamente egli le 
diftíngue , in quanto che i'infiammazione: 
viene o dal cerebro folo , o dai cerebro e 
dal cerebeilo. infierne ; e conchiude , che 
ambedue fuccedono dopo una febbre , dal 
gittar che fa i l fangue bóllente i íuoi recremen-
t i adufti nel cervello. 

Boerhaave fa la frenitide j o vera , in cui 
i l cerebro o le meningi, od ambo, fonoin-
fiammati, ofintomatica , ove la materia d'una 
febbre traíportafi al cervello ., 

La vera o uqcide nel terzo, nel quarto7: 
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nel quinto, o fettimo giorno 5 o fi cambia 
in mania , letargía , coma , &c. I tremori, 
lo ftridere de'denti , i l fangue grumofo che 
diftilla dai nafo, fono prognoftici di morte. 

La detta malattia é ípeífo V eífetto di feb-
bri inflammatorie , o maligne ; benché qual-
che volta provenga dalla foppreiTione delle 
evacuazioni naturali , come de' mefi nellc 
donne &c . 

La cura é la fie fia , che di un'apopleífia ; 
madove P evacuazioni vi Kan parte o caufa, 
el leño fi debbono prima rettificare o regolare , 
Vedi A P O P L E S 1 A . 

F R E N O , Vedi M O R so . _ 
F R E S C O , una maniera di dipingere fopra 

1'intonaco frefeo , di un muro , fmaltato e 
non ancor afciutto ; adoprando colori llempe-
rati con acqua . Vedi P I T T U R A . 

Quefta forta di pittura ha un grande van-
taggio ; perche s' incorpora coll' intonaco o 
colla calcina frefea , e s'afciuga infierne con 
eífa, i l che la rende pittura durevole ; né 
ella cade , o fi guafla fe non con eífa cal
cina. Dagli Italiani fi ha quefio termine di 
frefeo: Vitruvio chiama la dipintura a frefeo y 
Udo TcSlorio , l ib. y. c. 4. 

11 dipingere a frefeo e molto antico ; ef-
fendofi praticato fin ne' primi tempi di Gre
cia e di Roma , •— Principalmente íi fa , fo
pra i muri e nelle volte , di frefeo intona-
cate di calcina e di rena ; ma Tintcnaco de-
ve folamente efler fatto via via ed a propor-
zione che fi avanza colla dipintura 5 non piu 
dovendofene intonacare in un fol tratto , di 
quel che i l pittore poífa finiré in un giorno % 
quando é afciutto, 

Avanti ch' egli principii a dipingere , ei 
d' ordinario un cartone o diífegno su la 

carta , da calcarfi , e trasferirfi ful muro , 
mezz' ora in circa, dopo che i l getto, o l ' in-
tonaco é applicato., 

Gli antichi dipingevano su lo ílucco ; e 
poffiamo oífervare apprefíb Vitruvio ? che 
adopravano una cura infinita nel far l'incro-
ftamento , o 1'intonacatura de'loro edifizj , 
per renderli vaghi e durevoli : abbenché i 
pittori moderni trovano , che un incroíla-
raento o getto fatto di calcina e di rena fi 
dee preferiré alio ftueco ; si perché non íi 
fecca cosí preño ; e perché eífendo un poco 
feuretto , é piü adatto per mettervi su co
lon , di que! che fia i l fondo troppo bian-
co de lio ííucco« 

l a 



F R I 
I n queíta ípezie di pittura, tutt i i colorí 

compofti e artifiziali , e quaíi tutt i i mine-
r a l i , íi lafcian da parte ; e appena a traco
fa ñ adopera, fe non ¡erre ; le quali fono 
capaci di confervare i l lor colore, difcnden-
dolo dall'abbruciamento della calcina, e re-
fiftendo al fuo lale, che V i t r i m o cmama la 
fuá amarezza. , 

Acciocche Topera neíca m tutta la lúa 
bellezza ; i color! vi íi debbono fovraporre 
con prellezza , mentre I ' i n ton acó é ancor 
umido : né mai íi hanno a ritoccare , cioé 
non vi fí dee replicar tinte quando fono afciut-
tis con colori mefchiati col biaijco d' ovo , 
0 colla , o gomma come fanno alcuni ; i ñi
pe roce h¿ tai colori diventan nericci: né al-
t r i colori v i íi confervano , fe non fe quelli 
che vi fon daíi alia prima , edinfretta, fenza 
replicamento di t inte . 

I colori che íi adoprano , fono i l blan
co , fatto di calcina gia da lungo tempo 
fpenta , e di polvere di marmo blanco ; ocia , 
e roíTa e gialía , violetto , roffo, verde por
ro , lapislázuli, smalto , térra negra , &c. 
T u t t i i quai colori íolamcnte íi macinano , 
e ílemperano con acqua; ed i piü di effi di
ventano plü vivi e lucidi , fecondo che la 
pittura a frefeo feccafi . Vedi COLORE , LA-
PIS , &c. 

F R I A B I L E , s' applica ai corpi , per di
notare che fono teneri e rompevoli ; che 
fácilmente íi fchiacciano, e íi riducono in 
polvere fra le dita ; la loro forza di cocíio-
ne eflendo tale , che fácilmente Ii eíponc a 
tale ícioglimento . Tal i fono la pora ice, c 
tutte le pictre calcínate , 1' a Hume brucia-
t o , &c. 

La F f i a b ü i ú fi crede provenire , perché i l 
corpo confia totalmente di parti lecche, ir-
regolármente combínate , c che fácilmente íi 
feparano , come prive di tutto 1' untuofo , 
o glutinofo che leghcrebbcle infierne . Vedi 
C o ESI ONE . 

F R I B U R G H , appreffo i noftri Antenati 
Anglofaffbni, dinotava lo fteífo che i l Frank-
pledge dopo i l tempo della conquifb . Vedi 
FR A N K -piedge . 

* Pra'terea eft qu ídam fumma & máxi
ma fecuritas , per quam omnes ílatu 
firmiíiimo fuíHnentur , vid. ut unus-
quisque ftabiliat fe fub fidejuífionis fe-
curitate , quam Angli vocant Frcobor-
ghes- : foli tamen Eboracenfes dicunt 
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candem Tknmannatale , quod fonat la* 
tine decem hominum numerum . XX, 
Edw. I I . ap. Lamh. 

Ogni uomo in quefb regno fu antica* 
mente aífociato in qualche decennario , o 
compagnia di dieci famiglie che eranopieg-
giate, od obbligate 1'une per 1' altre , affine 
di mantenere ¡a pace, e oífervare la legge , 
Vedi DECENNA . 

Se qualche torto veniva fatto da uno, g i l 
altri nove avean da réndeme contó: cioé fe 
i l reo fugiva dalla giuílizia , eglino avéa-
no trenta giorni di tempo da pigliarlo : fe 
in quefto tempo non veniva prefo , colui che. 
era i l Friburgh cioé i l pieggio o mallevadore 
principale dei dieci, dovea prendere, due del 
íüo proprio numero, e de' capi pieggi di tre 
vicini Friburghi , con altri due di ciafeuno 
de'detti Friburghi j i quali avean da purgar 
sé , ed i l loro Friburg dal reato e dalla fu
ga del reo . Se non potean far quefto , i l prin
cipal pieggio cogli altri ot to , avean da daré 
foddisfazione. 

Le perfone ricche e grandi non erano af-
fociate in alcuna ordinaria decenña; perché 
fi confideravano poter fare fufficiente íi cur
ta per fe íkííe , e per l i loro domeílici . Vedi 
DECENNIER . 

FRICASSE' * , un piatto , o cibo prepa-
rato in fretta , in una padella da friggere , e 
acconciato con butiro, o l io , o í imili . 

* L a voce e pura Francefe , jormata dal 
Latino Frixatura , friggere . ylltri vcglio-
7io, che Fricaísé fia formato per imita-' 
%ion dello Jlrcpito che faffi col burro , od 
altro graffo , quando fi firugge nella pa* 
della. 

Noi diciamo, un Fricafse di polJi, o co-
n i g l i , di tinehe, di rane , d'uova , di p i -
fe l l i , &c. 

FRIDSTOLL * , ne' noftri ferittori antí-
ch i , fignifica una íedia, un fedile , o cat-
tedra, e un luogo di pace, dove i re i tro
va va no íicurezza e protezione » Vedi SAN
TUARIO 

* Nella Carta de He Immunita confermate. 
alia Chiefa di San Pietro in Tork , an. 5. 
H . V I L fpiegafi la Fridíroll per Cathe-
dra quietudinis & pacis. —Q u o d f ia l i -
quis vefano fpiritu agitatus diabólico 
aufu quemquam capere pra'fumpferit in 
cathedra lapídea juxta altare , quod 
Anglici vocant Fridftol, i . e. ta. 

qutí-
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qukmdiriis vel pacis ; hujus tam flagi-
tiofi facrilegii emendatio lub nullo ju-
dicio erat, fub nullo pecüniíe numero 
claudebatur, fed apud Anglos Bmeks , 
lioc eft line emenda, vocabatur . Mo-
naJL í. 3. p. 135. 

D i queftc fed-ie , ve ne furono molte iti 
Inghilterra : ma la piíi famofa fuaBeverly, 
che a vea quefta Infcrizione , hac fedes lapí
dea ^ Freedftoll dicitur ^ i , e. Pacis catkcdra ^ 
ad quem rcus fugiendo pe rveniens, omnimodam 
hahet fecuritatem. Camelen. 

F R I G I D I T A ' , íi ufe per dinotare la 
jftcíla cofa che ímpotenza . Vedi IMPO
TENZA . 

F R I G I D O , Frigidus , per freddo: fi ufa 
nell'Inglefe con varj foftantivi. •—Come A 
frigidfty\e\ gl ' I tal iani direbbono, uno ftile 
freddo , cioc báflb ; una maniera fecca di 
orazionc , o direzione , che manca di forza , 
é\ calor d'immaginazione , di figure , &c, 
<— Zona frígida , o fredda , nella Geografía . 
Vedi ZONA . 

FRIGORIFICO , nella Fifíca , cib che ca-
giona fredelo . Vedi FREDDO . 
- Alcuni Filofofi , particolarmejnite Gaffen-
clo , ed altri corpuículari , negando che i l 
freddo fía una mera privazione od aííenza 
del calore , íbfíengono , che v i fíen degli at-
tuali corpufcoli frigorificí , e delle particelle 
freddo, ficcpme ve ne fono d' ignee : donde 
procedono i l freddo, ed ü caldo. Ma i Fi
lofofi ancor piürecenti non ammettono altre 
particelle frigorifiche , fe non fe que' fali 
nitrofí , che fluítuano neU' aria in tempo 
freddo , e caufano i l gelo . Vedi GE-
L ARE . 

F R I T T A , nella manifattura de' vetral, 
¿ la materia , o gl' ingredienti, donde fi ha 
da fare i l vetro, calcinad , o cotti in una 
fornace . Vedi VETRO . 

U n fale cavato dalle ceneri della planta 
K a l i , o dalla felce, mefcolate con rena , o 
felci, e cotte nella fornace infieme, la una 
maíía opaca , chiamata da' vetrai Frltta y 
probabilmente dal frittare Italiano, o a ca-
gione che la Fritta , quand'é liquefatta , 
feorre e fi forma in pezzi , o maííe come 
fritclli . 

Gli antichi chiamavano la Fritta , ham-
menítrum •) da «|ti//oí, rena ^ e virpov, nitro: 
fotto i l qual nomc eli 'é deícritta da Plinio 
cosí ; Jam vero & in Vulturno mari Italia 
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anna alba nafcens , fex M . pafs. l ime i n m 
Cumas atque Lucrinum , qua molUjfima ej¡ ^ 
pila molaque teritur . Dein mifeetur tribus 
partibus nítri pondere vel menfura , ac Uq.ua¿ 
ta in alias forna ees transfunditur . Ibi fit 
majfa, qua vocatur aynmonitrum : atque htec 
recoquitur, & fit vitrumpurum . . . Hift. Nat. 
I . 36. c. 26. 

Neri oíferva, che la Fritta é folamente 
3a calce dei materiali che fannoil vetro, che 
fi potrebbe bensi difcioglierli, e farne vetro 
fenza calcinarli , ma ció occuperebbe piíi 
tempo . Quefla calcinazione , o quefto far 
della Fritta íerve a mefehiare ed incorpora
re i materiali afíleme , ed a fvaporare tutta 
T umidita fuperflua . Fatta che fia la F r i t 
ta , prontamente fi fonde, e fi converte in 
vetro. •** 

V i fono tre fpezie di Fritte: la pr ima , o 
quella per i l metallo criftallino, fatta di fa
le di polverino, e rena. 

L a feconda e ordinaria FívVtar, é fatta del-
le mere ceneri di polverino , fenza efirarne 
i l fale . Quefto fa 1'ordinario metallo blan
co o di criftallo. 

La terza , é la Fritta per l i vetri verdi , 
fatta di ceneri comuni, fenza alcuna prepa-
razione . Queft' ultima Fritta fi cuoce in die-
ci o dodici ore . 

I materiali in ciafeuna fi devono ridurre 
in polvere fina , lavare , e crivellare , pofeia 
egualmente mefcolati , e frequentemente 
agitati fi firuggono nelle pentole , Quanto 
alie altre circoílanze della manifattura. Ve
di VETRO , e CRISTALLO . 

F R I T T A T A , nell'Inglefe OMELET * , 
una fpezie di fritella , o fricafsé d'ova , con 
altri ingredienti ; molto uíata in Spagna, e 
in Francia . 

* Menagio deriva la parola omelet dall* 
Italiano animella , ch' egli dice cosi chia-
mar ¡i dal popólo d1 Italia 1 piu ddicati 
bocconi fra le rigaglic de1 volatili o poli i 9 
che f i fanno in fricafsé y come ifegati , i 
cuori, i reñí, i ventrigli, & c . D a don
de , per raífomíglianza , e formato i lfran-
cefe omektte , un fricafsé dueva . T r i -
pod deriva la parola da tí¡ia , infierne. 
e VVHV difciogliere, mefehiare & c . E M . 
de la MothcleVayer ^ oeuf, ovo dam fl¿, 
me fe hiato . 

Le forme deüe Frittate fono varié . Tro-
viamo áúh Frittate riempiute , . delle Fritta-

ic 
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te con •zucchero , delle Frhtate di pifelli o 
C£ci verdi , omelettes a la Turque &c. 

U n Autore di pregio nella Cucinena, pre
ferí ve la fegueníe. EíTendo 1c ovasbattute, 
s' han da condire con falc e pepe , e poi fng-
gere nel butiro caldo bóllente. Cío fatto , 
v i fi vería del fugo di carne , ed i l tutto fi 
cuopre di cipolletta , e prezzeenolo tagliuz-
L-zñ a minuto . Quando una parte é tritta 
abbaftanza, fi riuolta daU'aítra . 

F R I X I O i nella Chimica, é lo fleffo che 
quello che nella Cucineria c h i a m a f i / í v ^ r e ; 
cioé cuoeere certe materie in una padelia , 
con l'aggiunía di quaichs cofa untuofa, co
me o ü o , graíío &c. 

Si fiíggono alcune medicine fopra un fuo-
co lento moderato ; e i cibi piuttofto fopra 
fuoco preño. Vedi T O R R E F A Z I O N E . 

F R O N T A L E , nell' Architctura, un pic-
colo Frontone, poíío fopra una portice'ía , o 
fineftra, quaíi piccolo frontiípizio . Vedi 
F R O N T I S P I C I O , e F R O N T O N E . 

F R O N T A L E , e anco una fafeia, o benda po
lla fopra le ciglia ; ed é termine ufaío, parlando 
delle cerimonie Ebraiche . Vedi F I L A T E R Í A . 

I I Frontale con filie in quattro diverfi o 
fbecati pezzi di carta pécora, fopra ciafeu-
no de' quaii é feritto qualche paffo della Scrit-
tura . Sonó tutt i e quattro fchicrati c difpo-
ñ i fovra un pezzo di peí le ñera di vitello , 
con de' cordoni o ílníce di cuojo per legar
lo . Gl i Ebrei applicano i l cuojo coi deíti pez-
zi di carta pécora su le loro fronti , nella 
Sinagoga , e lo légano aítorno della teña 
con cordoni o ftrifee di cuojo. 

F R O N T A L E 0 / , nel l 'Anatomía . Vedi OÍ 
F R O N T I S . 

F R O N T A L E , nella Medicina , una forma 
eílerna di rimedio, che s'applica fulla fron
te , e su 1c temple , con una fafeia ; per 
guariré i l dolor di te A a , la micrania , i 
vapori, le ñufíioni agli occhi. 

I Frontali fono cornpoíli di rofe , di fio-
ri di fambueo, di be tónica , di maggiora-
na, di fpigo, di canfora , &c. involti in 
un panno l ino , ed applicati fopra la fron
te e le temple, 

t V i fono anco de' Frontali a modo di I j -
n'unenti, fatti d' unguentum populeum , ed 
cílraíío d'oppioj ovver di pafte, di polve-
i i , di fe mi , &c. 

Ne' Frontali applicatl per alleggerire la 
^iolenza del dolor di teña nel fcmmo o 

Tom. I V . 
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nell' cfaltamentó delle febbrí , frequente-
mente fi fuol raeíchiare i noccioli o man-
dorli di ciriegie. 

F R O N T A L E S , nell' Anatomía , due mu» 
feoii , uno da ciafeuna parte della fronte ; 
che d' ordinario credevafi, aver la loro ori
gine e principio dal cranio ; ma ora é no
to che provengono dai mu icol i occipitali ; 
o piuttofto appare che i Frontali e gli oc
cipitali fono un continuato mufeolo diga-
ñrico da ciafeuna parte, che move i l peri-
cranio, e la pelle della fronte , e delie ci
glia. — Vedi T a v . Anatom, ( Myol . ) fíg. i . 
n. 1. Vedi puré O C C I P I T A L E S . 

I rauícoli Frontali cominciano ad eííere 
cosí denominati, dopo che han cominciato 
a pallare la futura corónale, con fibre che 
vanno obliquamente alie ciglia , dove ter
minan o , e nella piíi baffa parte della pellc 
della fronte. 

Ciafcuno d'cíTi ha due appendici; la fu-
periore , o eílerna , é comunemente filia ta 
a l l ' c í í j del nafo ; 1'inferiere , all'os fron
tis , ed é da Volcherus Coiter fuppoña un 
mufeolo diílinto , chiamato corrugator , per 
11 fuo ufo od ufizio di tirare le ciglia i'una 
ver 1' altra. 

F R O N T A T E Foglie , termine che ufano 
i Botanici, per efprimere che i l petalum o 
la foglia di un fiore va fempre facendofi piu 
larga ; ed alia fine va a finiré per avven
tura in una linea retta . •— Termine op-
poño a cufpidate , che efprime, che le fo
glie terminano i a una punta . Vedi P E -
T A L A . 

F R O N T E * , quella parte della faccia ch' 
é al di fopra delie ciglia . Vedi Os FRON
TIS . 

* L a voce e formata dal Latino Frons , e 
quefia dal Greco (ppovüv, penfare , per ce-
pire ; da (ppw mens, la mente , i l pen* 
fiero . Mart i ni o , per dar rifa lio e corptg 
a quefla etimología, ojjerva che dalla fron' 
te d1 una perfona percepiamo quello cPegU 
encapace di penfare, o ch' ei penfa . D u 
Laurens la diriva piuttofto da ferré , a 
cagione dj ella porta i fpgni di quello che 
abblamo nel capo , 

F R O N T E , fi ufa anco per dinotare, co
me diverfe perfone o cofe fono fchierate la
teralmente o allato allato , e moñrano la 
loro Fronte , o le partí dinanzi. 

Coteñe truppc fchierate in ordine di h&u 
E e ta-
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taglia furono ivi difpofte in due linee, co
me ufava di far Cefare ; quando con poche 
forzc egli avea d' uopo di eílendere la fuá 
Fronte. 

La Fronte dell' efcrcito confifteva di tanti 
battaglioni, e tanti íquadroni . 

Le cvoluzioni railitari infcgnano , come 
fare una Fronte di un qualche lato; cíoé co
me prcfentare la faccia , e 1'armi al ncmico , 
da qualunque parte ch'egli attacchi. Eglino 
attaccarono il nemico in Fronte , ed in flan
co . Vedi FIANCO . 

FRONTE, in Archltettura , dinota la faccia 
principale; o quella che vien prefentata al 
principale afpetto , o viíla. Vedi FACCÍ A . 

II palazzo confía d' una bella facciata, o 
d'una grande e maeftofa fabbrica in Fronte, 
con a' fianchi due ale , &c. Vedi FRONTI-
SPIZIO . 

FRONTE, nella profpettiva, íignifica una 
projezione , o rapprefcntazione della faccia 
o della parte dinanzi di un oggeíto ; o di 
quslla parte direttamente oppofta all' oc-
chio; chiamata anco , e piu comunemente 
ortographia, Vedi ORTOGRAPHIA. 

Linea della FRONTE. Vedi LINEA. 
F R O N T I E R A * , il limite, il confine , 

o l'eftreroita d'un Regno , o d'una Provin
cia , che i nemici trovano in fronte, quan
do fíanno per entrarvi. Noi diciam , Citta 
di Frontiera , Provincia di Frontiera^ &c. 
Le Frontiere erano anticamente chiamate 
Marcfje. 

* L a parola e derivata dal Latino Fron-
taría, perche eW £ una fpezie di fronte 
oppofla al nemico. Sckinner deriva ítovi' 
ti era da fronte ; concioftacche la fron
tiera ¿ la parte ejhriore e la piü avan-
zata di uno Stato , come la fronte ¿ 
quella della faccia di un uomo. 

F R O N T I S Os , neir Anatomía , V cífo 
della fronte. V zá'iTav. Anat. ( Oüeoi. ) fig. 
i . lit. a. Vedi anco FRONTE. 

L ' Os Frontis é un uño del cranio, in 
forma quafi rotonda , s'unifce o s'atticne 
alie oífa del Cnciput, e delle tempie per 
mczzo della futura corónale , ed alie offa 
della fuperior mafcella per la futura trasver-
íale, e all'os íphenoides, per la futura fphe-
noidale. Vedi CRANIO. 

Egli forma la parte fuperiore dell' orbi-
te , ed ha quattro apophyfí , che fon© ai 
«juattr'angoli delle due orbite. 

F R O 
Egli ha due forami al di fopra dell' or

bite, per lí quali paíTan la vena, Partería, 
cd alcuni tralci del primo ramo del quinto 
pajo. Ne ha parimenti uno in ciafcun' ór
bita, un poco al di fopra dell'os planum, 
per cui un tralcio del ramo oftálmico del 
quinto pajo di nervi paíía al nafo. 

Egli ha due feni al di fopra delle ciglia, 
tra le fue due tavole ; foderati d' una fot-
til membrana , in cui vi fono diverfi vafi 
fanguigni, e diverfe glandule , che fepara-
no una ferofita mucofa, la qual cafca nel-
le narici. 

11 di dentro di queft'oífo ha diverfe ine-
guaglianze , fatte dai vafi della dura rna-
ter: ha pur due notabili foífette , fatte dai 
lobi anteriori del cervello. Al di fopra del
la crifta galli, ha un picciol foro cieco, ¡a 
cui é infcrito l'eüremo del Tinus longitud!-
naüs. 

F R O N T I S P I C I O , o Frontefpizio*, nell' 
Architettura, la facciata, o la faccia prin
cipale di un bell' edifizio . Vedi FAC
CIATA . 

* L a parola e formata dal Latino Froiv 
tifpicium ; q. d. Frontis hominis in-
fpedio. 

II Frontefpizio del Louvre é la piu bella 
opera d'architettura in Francia. 

FRONTISPIZIO , íi dice anche quell' ador
namento . o finimento, che talvolta fi fa 
fopra la piu alta parte della cornice di por
ta , di fineílra , quadro , altare , e firoiü j 
che anche chiamafi Frontale, e Frontone. 
Vedi FRONTONE . 

Di qul puré , per figura , diciamo il 
Frontifpizio di un libro , e intendiarao un 
ornamento , di titolo con intagüo &c. su 
la prima pagina. 

F R O N T O N E , o FRONTESPIZIO, in Ar
chitettura , é una fpezie di pinacolo baífo, 
che ferve di corona, o finimento; e ponefi: 
come ornamento , fopra le porte , le fine-
üre, gli altari, &c. Vedi Tav. Archit, fig. 
24. Vedi anche CORONAMENTO, &c. 

I pinacoli delle cafe antiche, oíferva Vi-
truvio, che diedero agli Architctti la prima 
idea di que fia nobil parte ; che aneor ri-
tiene l'apparenza del fuo origínale . Vedi 
PINACOLO. 

Le parti de! frontone fono il tympanum , 
e la fuá cornice. La prima é il quadro , il 
nudo , o i'área del frontone , rappKfentat0 

da e. 
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¿ a Í , nclla T t̂». ^ / > . ^ .?4- chiufa tra 
la cornice/ , / , che ^ cor0íla * e ^mtavo-
latura, che gli ferve di bafe, o zoccolo. 

Gl i Architetti fi han prcfa molta liberta 
nella forma di quefto membro: né fon me-
no varj e difcordi quanto alia proporzioue 
di effo. — II P'U bello, fecondo Daviler, é 
quello, in cui I ' altez/a é incirca un quinto 
dciía lunghezza della fuá bafe . Egli é de-
fcritto o ddineato cosí : divídete la linea a l> 
( Tav. Jrchit. A?-34-) che é la lunghezza 
della bafe, in due partí eguali , nel punto 

per mezzo della perpendicolare /Í¿ ; in 
quefta perpendicolare , préndete la parte ed , 
cguale ad a c ; e dal punto d , come centro, 
deferivere 1'arco a e b. I I punto della per-
pendicolare tagliata in e far'a la cima del 
[rontons a t b \ e la cornice , e lo fpazio 
triangolare inchiufovi , i l tympanum . 

Vit ruvio chiama ¡1 frontone, faftigium \ 
parola che fignifica un tetto o coperto álza
lo od aguzzo nei mezzo, la quai forma tra 
i Romani era peculiare ai templi . Tutte le 
loro cafe d'abitazione erano coperte a ma
niera di piatta forma. Salmafio fopra Sali
no oíferva che Cefare fu il primo che otten-
ne iicenza di coprire i l tetto della fuá cafa 
con un fafiigium, alia maniera de5 templ i . 
Vedi PIATTA FORMA. 

I l Frontone é d'ordinario triangolare , e 
talor un triangolo equi látero, chiamato nu
che Frontone acuto . —-Alie volte é circola-
r e , benché offerva Fe 1 i bien , che non ab-
biamo efempio di frontoni rotondiy neU'an-
t i c o , tol t i quelli de/le cappelle della Roton
da . Alie volte la fuá fuperior cornice é d i -
vifa in t r e , o quattro lati , o linee rette : 
alie volte la cornice é tagliata o aperta in 
cima; i l che é un abufo introdotto dai mo-
dern i , particolarmente da Michelangelo . 
Imperocché i l fine di queño membro , al
meno fopro le porte, fineftre, &c . eífendo 
principalmente, di coprire o difendere quei 
che fon di fotto, dalla pioggia i i l lafciailo 
apsrto, é un frodare i l fuo fine. 

Alie volte i l Frontone h /ormato d* una 
coppia di ruotolt ocordoni, come due men-
fole un i te infierne. Vedi MENSOEA . 

Alie volte ancora i l Frontone é fenza una 
bafe i o la fuá baíTa cornice é tagliata vía, 
toltone quel poco che regge e che deeftare» 
fopra due colonne o pilatlri % con fopravi un 
tSGQj. m luego d' inta'iola'cara ; dichevSerÜa 
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¿ \ un efempio nelP ann'co , in una porta 
Corintia a Foügno nel l 'Umbría ; e Davi-
i e r , un piu moderno, nella Chiefa di Saa 
Pietro in Roma. 

Sotío queda fpezie di Frontoni , vengono 
anche quelle piccole cornici árcate , che for-
mano frontoni fopra le porte e le fioeüre , 
fotlenute da due menfole, in luogo o d ' in-
tavolatura, o di colonne. 

Qualche volta i l / ro«ío^ fi fa doppio , eioé 
un frontone minore faífi nel tympanum d'un 
raaggiore, a cagíon di una qualche projettu-
ra o fporto nel mezzo; come nel frontifpí-
zio della Chiefa del Gesíi grande in Roma: 
ma quella ripetizione é un abufo nell 'Archi-
tettura, benché fpalieggiato dali'efempio di 
aífai buone fabbriehe; come quella del gran 
pavione del Louvre, dove le cariatidi foíten-
gono tre frontoni V un nelTaltro. 

Alie volte i l tympanum del Frontone é ta-
gliato fuori o la (ciato aperto , per introdur 
lume; come vedefi íoito i l pórtico del Cam-
pidoglio in Roma. Finalmente, quefto/ron-
tone aperto é qualche volta triangolare , ed 
arricchito di feo!tura, come di rofe , foglie 
&c. ficcome troviamo nella maggior parte 
delle Chiefe Gottiche. 

M . ie Clerc oíferva , che i modigliont 
nclla Cornice del frontone dovrebbono fem-
pre corrifpondere efattamente a quelli deiT 
intavolatura . Per vero, Vitruvio dice , che 
gli antichi non arnmetteano modiglioni ne* 
frontoni. Vedi MOBIGLIONE. 

L'ifttíTo M . Le Cíerc oíferva, che la cor
nice, che ferve al frontone di bafe , non de-
ve avere cimafa; a cagíon che la cimafa del 
refto del!' intavolatura ; quando incontra i l 
f ontone% vi pafifa di fopra. 

Quefto cambiamento di determinazionc 
cagiona u n a difficoita confidcrabile ; la c i - , 
mafa , i n queíio cafo, apparendo troppo lar
ga nel giro o volta delfangolo . Per rime-
diare a cib gli Architetti ricorrono a d i -
veríi efpedienti. 

Un frontone aguzzv pub coronare o finiré 
e coprire tre archi ; ma un frontone circolars 
non ne pub, con avvenenza > coronare fuor-
ché uno. 

N o n fi dovrebbono mai fare due frontoni 
Tuna fopra Paltro nel medeOmo frontifpi-
z io ; cd anche dove fon due, farebbe a pro-
p o lito che i l piu bafux foííe circolare, i l fu-
periore agozxo.. 

Ee z F R U -
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F R U G I V O R I uccelli , fono quelü che 

fi nutrono di fruííi , o totalmente , o in 
paite. 

I Frugivori , fecondo M . Willoughby, fo
lio una ípezie di uccelli tcrrcílr i , alcuni de' 
<"•' ali hanno becchi adunchi , e graffi o ar-
a-gli \ nía pur fon non oftance di ^entile e 
¿omeílica natura e non rapaci . Tal i fono 
quei della fpezie di papagalü , i quali ben-
ché carnivori fono anche frugivori , cioé man-
giano frutte. Vedi U C C E L L O . 

F R U M E N T A C E E Piante*, fono quelle 
che producono íteli , o gambi genicuiati, o 
«occhiofi , con foglie fimüi a queüe del le 
csnne ; ed i l cui femé venendo fopra fpi-
cfee o giube, é buono e d'ufo a farnepo!-
tiglia o pane. Vedi P I A N T A . 

* L a parola I- formata da frumentum , 
mme genérale che comprende tut(e le for
te di grano , per far pane , Quindi gP I ta-
liani , che 'van dietro alP ufo de1 Lat i -
ni ) adoprano come voei promifeue gra
no, £• frumento. 

II fermento, l 'orxo, la fegala, i l mig'io 
fono piante frumentacee . Vedi G R A 

N O , &c . 
Alcuni Autor! ufano framentáceo in tm fen-

fo piu ílretto 5 appi¡candólo fo! alie piante 
che hanno conformita col fórmenlo , o ne' 
f ru t t i , o nelle foglie, o nelle fpiche , &.c. 

• Ma cib pare fondato fopra una faifa no-
zione del Frumentum , come fe dinota fíe fo
jamente fermento, lo cfie pm toüo dirtbbe-

di triticum . 
F R U M E N T A R T I , neíl' antichit^ , una 

fpezie di foldati, od arcieri, fotto T Impero 
Oeddentale. 

San Cipriano rifetifee , in" una deíle fue 
Lettere, che furono mandati per prender 
iui alcuni di quefti Frumentarii. 

La prima volea, che udiam riferiti i F r u 
mentarii , come ufiziaii , é al tempo de IT 
Jmperadore Adriano . Sparxiano nella fuá 
vita di quefto Principe, ci afficura , che egli 
s' é fervito di efFi per informaru di quel ehe 
feguiva. 

Per lo tempo innanxi, ¡1 neme Frumen-
tarius folomente fi dava ai mercanti di gra
no, od ai mifuratori de lie biade . 

Quefti Frumentarii non facevano alcun 
corpo particolare , díflinto dalle altre trup-
pe : ma vi era un certo numero di eífi in 
ciafeuna Legionej comej fra noi j vi é na 

certo numero di gransíieri in ognl bátts-
glione . E percib nelle Infcrixioni sntiebe, 
troviarao Frumentarii di queda o di qu-Ha 
Lcgione. 

Supponefiche origínaimeníe foflfero un nu
mero di giovani dilpoíli da Augufio per le 
Provincie, particoiarmente su tutte le ftra-
de maeíire o grandi , per avvertire i ' Impe
ra do re con ogni prcíiezia , di turto quello 
che accadeva. 

A queíl'effetto eglino avevano una fpe-
zie di íoprantendenza a íutti i carriaggi. o 
vetture: e per queÜa cagione venivano ad 
cffejre impiegati per condurre o traíportare 
grano, frumentum, alie ármate : donde la 
loro appellazione . 

Furono di poi incorporati nelle íruppe 
ñeífe, dove ritennero tuttavia i l loro an-
tico nome. 

I I principal loro ufizio era daré notizia 
áegli avvenimenti ; nel che convenivano 
con quei ch' eran chiamati Cunofi, coi qua
l i bene fpeífo erano anche un i t i . Vedi Cu-
R I O S U S . 

F R U S T U M , nclla Matemática , un pez-
zo rcíecato, o feparato da un corpo . Ve
di T R O N C A T O . 

F R U S T U M d'una pirámide , o d'un cono ? 
é una parte , od un pezzo di eífa , ta-
gl ia to , ordinariamente , da un piano pa-
r a ü d o alia bafe . Vedi P I R Á M I D E , e 
C O N O . 

Ogni legno rotondo, o quadrato che va 
da fondo a cima riílnngendoíi o acurninan-
doíi , pub concepiru come W fru/ium d'una 
pirámide, o d'un cono; per trovar la di cui 
quantita, fi prende il ft-guente teorema ; che 
nel fondo é dt l Signor Üughtrcd . Da t i , B , 
( Tav. Levar piante , o prender mifure , fig.5. 
n,2. ) i l lato della maggior bale , b i l lato 
della bafe minore, A 1' alterza del frujlum ' 
abbenché, abbaífo, noi í u p p o n i a m o B , e'é 
rappreíentare le aree deile duebafi. L'ahez-
2a intiera a - f - A - r ^ H , 

Prima per trovare ¿í,dite3eome E—b \ bv. h* 
b A b A 

, cvvero 
b 

Ora B H = : 3 volte tlitta la pirámide % 
perché ogni prisma é tre volte una pira-
mide della medeíima bale, e altczza ch'el
fo, per la 7 c 10 d' Euciidc > e b a ^ 'i 
volte la fuperior piraínide« 

iaoa* 
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Laonde eguale al Fruflum del-

la pirámide cercata ; Ü qual teorema in parole 
é quefto. / L • ' " ' t i - M I 

Multiplichifi Tinfima bate, per t u í t a i a l -
t e i i a j edal prodotío fi íoítragga la bafe fu-
periore n\o • ipiicata per i'aitczza del pe izo 
in cima che manca , cd allor un terzo del refi-
dúo dará U Fruflum 

£ neila Üeíía maniera voi potete proce
deré per i¡ Fruflum d' un Cono ; íolamen-
te fara piíi difficile trovare le bafi circo-
iar i . 

F R U T E X , frútice , o arbuílo ; un vege-
tabiie di genio tra Talbero , e T erba i ef-
íendo bailo , ma di fo (tanza legnofa ; eche 
da rami pur legnofi . Vedi FRÚTICE , c 
SüFFR UTEX . 

F R U T I C E , un albero piccolo , bailo , 
nano ; od una pian ta legnofa , di minor 
raoie che un aibero ; e che oltre i l tron
co principale , ed i rami , bene fpeíío git-
ta diverfi aitri rampoüi , o üeli confidera-
b i l i . Vedi ALBERO, e PIANTA . 

Tal i fono la phyüirea , i l boffo , la fe ci
pa , i l ÜguÜro , &c, I Frutici e gli alberi 
gittan fnori 'in au íunno, una fpezic di bot-
t o n i , o gemrns , rselT affe delle foglie : que-
íic gcmrae fono tanre piccioie ova , che 
veneodo ad efpanderíi per ¡l calore de lia fe-
guentc primavera , íi a prono in foglie , e 
f io r i . —Per quefto fenómeno , e per la po
ca altczza , alcuni diüinguono gii arbuíu o 
frutici , dai fu {fruí ices , che fono cefpugli 
baffi, che non buítano qucíie gemrae; co
me i l rosmarino, i l timo , &c . Vedi SUF-
FRUTEX. 

F R Ü T T O , nel fuo fenfo genérale , in-
chiude tutto quello che la térra produce , 
per nutrimento e foüegno degü uomini , e 
d 's l í r i animaü j come erbe , grani , legu-
m i , fie no , fermento, l ino , ed ogni cofa , 
cfpreffa da'Latini fotto il nome di fntgeí . 
Vedi ERBA , GRANO, LEGUME. 

La divozione e folennita deile rogazio-
| fu inftitmta per impetrare benedizione 

e buon evento fopra i Fmt t i delia térra . 
Vedi ROGAZIONE. 

Nella Legge civrlc , fi diftinguono tre 
forte di F ru t t i . 

FRUTTÍ naturaU 3 che la ierra produce 

fpontaneamente e fenza alcana cultura; ce
rne quelli degü alberi. 

FRUTTI dindujlria , che, quantunque na-
tural i , richiedono qualche col tu ra affine di 
perfezionarli. — E 

FRUTTI civil i , che fono fohmente F m t 
ti aü 'occhio della Legge ; come rendite , 
o cenfi , falarj- , üipendj , &c. Vedi Usu-
FRUTTO &C. 

Nella Legge Canónica , i Frutti inchiu-
dono ogni cofa di cui conña la rendita di 
un Benehzio , come decirae, prati , eeofi , 
offsrte, mulini &c. Vedi PRIMÍZÍE. 

FRUTTO , nella Storia Naturaíe , di ñora 
T ultima produzione di un albero o d' una 
pianta, per ja propagazione , o moltiplica-
zione neila fuá fpezie . Nel qual fenío 
Frutto include tutte le fpezie di femi, col 
loro addobbo , o íprnimento , &c. Vedi 
SEME . 

FRUTTO , in botánica , é propriamente 
queila parís di una pianta , nella quale é 
contenuro ii femé ; chiatnata da'Latini F r u -
í l u s , e da'Greci xcipir©'. 

I I Frutto d' una pianta é qualche voi ra 
femplice , come nel papavero ; e qualche 
volta iTíoitiplice, o in numero grande, co
me nel meló , nel pero, &'c. alie volte fec-
co, e aüe volte molle, e carnofo. 

FRUTTO , parí mentí implica urir aduna:-
mentó di femi , in una pianta ; come nel
la ranuncula, nel pifello , &c. ed in gene-
rale, tutte le fpezie di femi , o femenze , 
fia ntrdi , oppur ferrati in qualche involu
cro , capfula , o baccello ; fia oífei , o car-
nofi , con pe He, o membranoíi , o fimiü . 
Vedi SEME , e SEMENZ A . 

I I Frutto é ü prodotto , o rifultato del 
íiore o quello, alia cui produzione , nut r í -
zione , &c. é indirizzafo i l fiare . Vedi 
F l O R E , CGENERAZIONE delk piante . 

La firutlura e Ic partí di difieren ti Frut 
ti fono aiquanto differenti; ma in tutte le 
fpezie, le parti eíFenziali del Frutto , au
par che fie no folamente continuazioni, oá 
efpanfioni di quelle che fi oífervano «eir 
altre parti deU'aibero. 

I l Dottor Beal íuggerifcc al cune a fia» 
buone ragioni per una comunicazione di-
retta tra le parti le piíi rimóte deU'albero 
e del Frutto ) cosí che le íleííe fibre , o 
¡ lamina y che coftituii'cono la radice, i l tron

co . 
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ce, cd i ra mi ñ cüendono ncllo ñcíTo pro-
prio Frutto. Vedi PIANTA . 

C o s í , tagliando o fpaccando per traver-
fo un pomo, fi trovera che confla di quat-
tro parti ; cioé IO. d'una pelle , o cortex , 
ehe é fo! una produzione od eflenfione del-
la pelle , od eílerior buccia dell' albero . 
2o . di un partnchyma, Q polpa , ch1 é un* 
cfpanfione, ed intumefcenza delia pellicola 
o fcotza interiore deli'albero t 50, di Fibre, 
o ramificazioni delía parte legnofa dell' al
bero, dilpcrfc peril parenchyma. 

D i queft'ultime, gli Aotori generalmen
te ne contana quindici ra mi principa li ; 
dieci de' quah penetrano i l parenchyma , 
ed inchinano alia bife del fiore i gli a'.tri 
cinque afcendono piü perpendicclarmetue 
da! picciuolo, o (lelo, e s'incontrano colle 
prime nella bafe del fiore ; ai quai ra mi 
fono attaccate le capfule , o ¡e tuniche , o 
gl ' involuen de' í emi , o de'noccioli. 

QueíH rami cffendo da prima eílefi per 
10 parenchyma al fiore , fomminiiirano la 
materia neccífaria per la fuá vegetazione ; 
ma , crefeendo il Fmtto, egl1 iñtercetta 1' 
alimento, e si i l fiore s1 affama , fi anne-
ghittifce, e cade. 

4o. La quarta parte di cui fi trova con^ 
fiare un pomo tagliato o aperto trasver-
falmente , é i l core , cioé ¡1 prodotto del 
midolio delia pianta , indurato e fatto piu 
forte per mezzo de'ramicclli del legno , e 
delle fibre , che v i fono inofculate . Egli 
ferve a formare una quafi celia , o nicchio 
per l i acini o granelli ; filtra i l fugo del 
parenchyma, e lo tramanda cosí prepáralo 
al granello, 

I n una pera difiinguiamo cinque parti > 
cioé la pelle, i l parenchyma , la ramificazio-
ne , la parte pietrofa, e i'acetarium . 

Le fre prime parti fono comuni al po
mo. La parte petrefa , che fi oíferva prin
cipalmente nelle pere firozzatoie , é una con
gerie di corpufeoli petrefi , difperfi per turto 
11 parenchyma , ma in maggior copia y e piü, 
compatíi , verfo ii centro, od acetarium . 
Eli ' é formara delle parti pe tro fe o calculofe 
del fugo nutrizio del parenchyma , eflrava-
fato in maífe . 

L ' acetarium, é una fofianza di un fapor 
brufeo 5 acido, di figura globulare ,, chiuTa 
in un sggregsto di diverfe delle parti petrofe 
fopramerAtovaíe 
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Nelle prugne, nelle ciriegie &c. vi fon® 

quattro par t i , cioé una túnica , i l parenchy-
ma, la ramificazione, e la pietra, cioé T 
oífo od i l nocciolo . II nocciolo confia di 
due diíferentiííirae par t i ; 1'interiore , chia-
mata il mandorlo, é teñera, molle, e leg-
giera , eífendo derivata dalia midolla deli' 
albero per via di vafi feminali , che pene
trano la bafe delia pietra, o dell 'ofio: l'e-
fierna o piu dura parte, chiamata 1'ofib , o 
gufcio , é una concrezione delle parti pie-
trofe o calculofe de! fugo nutrizio; come la 
pietra nelle pere , fimigliantcmente a c u i , 
contiene dentro di sé una materia molle ? 
parenchimofa. 

La noce , a cui análoga é la ghianda , 
confia di un gufcio, d' una corteccia , e del
ia midolla. II gufcio é compofio di túnica 
e parenchyma, dirivati dalla feorza e dal le
gno dell'albero. La corteccia confia d'una 
parte interna, e d'una efierna : la prima é 
una duplicatura dell' interior túnica del gu
fcio ; ia feconda é una fofianza mu feo i a , di-
rivata daU'ifiefla origine o fonte che il pa
renchyma del gufcio . Ma fe la midolla o 
polpa del nocciolo provenga dal midollodeU* 
albero, ovver dalla parte corticale del JFVaí-
í o , non é ben chiaro, e fe ne difputa tra 
gli Au to r i . 

Finalmente le bacche , o coceóle, come 
grappoli &.c. oltre le tre parti general!, cioé 
la túnica, i l parenchyma, e la ramificazio
ne, contengono femi od acini d'una natura 
pietrofa , che fan P ufizio di femi. 

Quanto all'ufo áz Frutt i t oltre i l place
ré , e l 'u t i l i ta che apportano agli uomini , 
&c. eglino fono opportuni per cufiodire j 
confervare, e nutriré i l femé inchiufo; fil
trando le piu dure, ¡e piu terree, e pietro-
fe parti del fugo nutrizio delia pianta, e r i -
tenendola per sé , non mandando altro al 
femé, fe non fe le parti piu elabórate e fpi-
rito fe , per fofiegno ed aumento del teñe" 
relio e di! i cato embrione , o plántula con-» 
tenutavi t 

Cosí che i l Frutto fa 1' ifieífa ufízio al 
femé , che fan le foglíe al Frutto . Vedi 
PIANTA , GENERAZIONE , F I O R E , FO
CHA , ¿kc 

FRUTTO , nella cultura degli: orti , dino
ta la produzionc di un albero da f ru t t i ; co
me i l Pomo, i l Pero , i l Sufino , i l Perfico, 

liacos i l Cerafo , h V i t e^ l ' ü v a eQ' 
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ylntlaca , i l Fico, i ! Melangolo, i l Man-
dorio, &c. Vedi ALBERO da f u m o , ofrut-

I Frutt i fi dlftinguono in Fwtto con o/Jo, 
C Frutto con meciólo, o á a c w o , F u m o di fta-
te, c Frutto ¿ invernó ; í r u t t o da Jpallicra, 
e Frutto nano, &c. 

M de la Quintime oflerva , che le terre 
fredd'e , pefanti , umide , producono i pju 
belli e piü groífi Frutti ; ma le piu calde , 
le piíi fecebe, e piü leggiere, i piü delicio-
fj e di íquifito lapore . 

I Frutti in riguardo al commercio , fi 
díííinguono in recent i , o frefehi ; e in fec-
ehi. # -

FRUTTI Recent i , b frefehi fono quelli , 
che i i vendono, toftoché fono raccolti dall' 
albero, fenza altra ulteriore preparazione . 
.— Quali fon la maggior parte de' nati ne' 
noftri giardini, e ne5 pometi, e che fi ven
dono dai fVutíajuüli . 

FRUTTI fecchi, fono i feccati al Solé , o 
col fuoco, o con altri ingredienti, che talor 
vi fi aggiungono , per confervarli ; quefti 
per lo piü ci vengono portati di la dal ma-
re , e fi vendono dai droghieri. 

Ta l i fono le uve fecche , le corintiache, 
od uve paíie, i fichi, i capperi, le olive, i 
garofani, le noci enofeate, i i pepe, ed al
t r i aromati : quai vedanfi fotto i loro artico-
l i r i fpett ivi , UVA , UVAPASSA , F i c o , &c. 
Vedi puré SPEZIERIE . 

Sotto la denominazione de' Frutti fecchi 
fpéíTo s'inchiudono i pomi , le pere , 1c man-
dorie , &c. 

FRUTTI Polypyrenei . Vedi POLYPVRE-
NEI . 

FRUTTI che corrono per monete . Vedi 
i 'articolo CONIO . 
f! Pr'imi FRUTTI . Vedi PRIMÍZIE. 

Gli Alberi da FRUTTO fi diílinguono , co
me i F r u t t i , che eglino producono; in al
beri da Frutto di fpailiera, o muro, in al
beri da frutto a tutt ' aria , &c. Vedi FRUT
TO, e ALBERO. 

I n ordine agli alberi da frutto , M . de la 
Quintinie oííerva . i0 . Che il tagliare o di-
ramare gli alberi giovani gl' impedifee che 
non faccian preflo Frut to; avvegnaché con-
íribuifea alia beilezza della pianta, ed alia 
benta del Frutto. 

2 O . Che gii alberi da Frutto con nocciolo 
vengono piü tardi a fruitare , che gli altri 

«kffrutto con cífo; il tempo che fi nchiede 
ne' pritni , avanti che arrivino ad una eta 
opportuna per fruttare, effendo, fotíofopra, 
quattro o cinqu'anni : ma quando comin-
ciano, ne portano frutto in maggiorabbon-
danza che quelli da oíTo. 

3o. Che i Frutt i da granel!i, i fichi e le 
uve , d' ordinario fruttano confiderabilmentc 
in tre o quattr'aom; ed una píena raccolti 
fe ne fa nel quinto e fefio atino ; e duran 
cosí per molti anni, fe fono ben governati. 

4o. Che i Frutt i nella fiefla vicinanza ma-
tureranno due, o tre fettimane prima in al-
cuni terrení , e piü tardi in altri di tempe» 
ratura diverfa. 

5a. Che nell' ifieíío fondo le Staíi calde 
o fredde accclcrano confiderabilmente, o ri-
tardano i l medefimo Frutto . 

6°. Che i Frutt i da muro o fpailiera ge
neralmente maturano avanti quelli di pien 
aria ; e queili di pien' aria avanti quelli 
degii a!bsri nani. 

7 ° . Che i Frutt i di albero di fpailiera 
piantato a mezzodl, e Levante d' ordinario 
maturano verfo 1' iíteiTo te rapo ; folamente 
quelli al mezzodl forfe qualche poco piu. 
p r e ñ o , che quelli al Levante: quelli a Po
nente fono piü tardi di dieci giorni in cir-
ca ; e quelli al Nord quindici o venti . Ve
di PLAGA. 

Quanto al plantare, trafpiantare , pota
re , inneíUre , &c. degli alberi da frutto , 
Vedi P í A N T A R E , TRASPIANTARE , INNE-
STARE. POTARE , &c. Vedi anco GIARDÍ-
NO, SEMINARIO, POMETO, &c. 

Moni , de ReíTons , tulle Mcm. delf J e , 
R e ale delle Se. A n . 1716. ci da un método 
d' inneilare gli alberi da Frutto d' offo, fenza 
perderé tempo; cosí che un albero che ha 
portato mefehino Frutto Panno precedente, 
ne portera de'piü fcelti neli'anno feguente. 

SpeíTo addiviene , che le perfone redaño 
ingannate ne' loro alberi da Frutto ; fpezial-
raente negli alberi comperati da coloro che 
tengono fenaenzaj; ed é una cofa trille , do-* 
po d'avere aípe ttato tre anni un Frmto , tro
varlo fínalintnte caítivo ; ed eííere coííretto 
ad inneilare la pianta di nuevo , ed afpet-
tare altri quattr' anni , per le feconde fpe-
ranze . In fat t i , ne' metodi comuni d' inne-
ñ a r e , niente di piü né di meglio fí sa , fe 
non tagliare la tefia di un albero, e fare che 
git t i nuevo legoo , per farvi inuefio; queílo 

ne-
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weccííariamente fa un lungo inougio ; e 
Monf. de Reífons moftra, come íi pofia ab~ 
breviarc. 

Avendo confidcrato I ' unione dell' umor 
nutnzio della planta negU inneíli , coteflo 
Autore fi portb a ptnfare , che tutto 1' ufi-
210 che ha la coríeccia negl' innefti, é rice-
vere la marza ; cosí che fe la corteccia non 
é bcn dura , fecca e infleíTibile , ed incapace 
di cederé fenza fcrepoiare ; parrebbe per al» 
tro indifferente, o 1'inneftare su nuovo le-
gno o su vecchio: rumore o fugo nutrizio 
p?.ííando egualmcnte in ambedue . I ! qual 
raziocinio ebbe la; forte di verificarfi per 
moltiíümi eíperimenti fatti a tal uopo. 

N o i fiara dunque in liberta , d' inneftare 
preflb che in qualunque eta di pianta , cd 
in qualunque legno. Impercib, una pianta 
di pero della peggior forte o qualita , fi pub 
innefiare dalla migliore, in Autunno , nel 
colmo del fuo frut to, c deil'umor nu t ru io , 
fenza tagliarne alcun ramo ; i l nefio o la 
marza l i cementa all'albero in poco di che, 
per F unione de' fughi , fenza germogliar 
punto: cosí che recidendo i rami al di fo-
pra del neílo la primavera feguente:; i l mc-
tkfimo nefto inferito il precedente Autunno 
germogliera vigerofamente ; ed efifendo fur 
un legno della medefima fpezie , i ! Frutto 
neiravvenire nafcera e piu grande e piu di-
licato. Ma qui non fia i l punto principaie: 
imperocché l ' albero cosí innefiato non frut-
tera fin al terzo anno ; e noi abbiam bifo-
gno di Frutto i l primo anno. 

A quefio fine , devefi oíTcrvare , che vi 
fono tre fpezie di rami : rami legnofi , che 
crefeono o fi fpiccano immediatamente dal 
troncó deil' albero : rami da Frutto: e rami 
mezzo legno, e mezzo Frutto , cioé queili 
che fpiccandofi dai rami piu grandi legnofi, 
ne confervano i l carattere , ma che , nel 
tempo di duc anni produrrsnno rami da Frut
to > Ora, quefla fpezie di mezzo di rami , 
é quella che abbiamo da fcegliere per mar-
ze, o nefti. Fácilmente fi conofeono , dail' 
cífer eglino piu grofíi che i rami di Frutto, 
e rneno grofíi che i rami legnofi : han no , 
ciafeuno di effi, due, tre , quattro od an
che cinque foglie per ogni occhio, c gil oc-
chi fono piu difianti gli uni dagli a k r i , che 
quelli de'rami da Frutto y ma piu viciui che 
quílli de' rami legnofi. Aggiungafi , che gli 
occhi su cotai rara! fono t re , uno, indiriz-
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zato a dar ramo di legno , c fituato fra l& 
due foglie , e che fporge piu che gli aitri 
due, che fono diretti a Frutto, e íonocol-
locati nel di fuori delic foglie. 

Quefti ultimi rami fono i precifi foggett! 
da fceglierfi per inneílare . Dodici di ouefle 
marze piu o meno , fecondo la forza 
del legno da inneltarfi , cífendo de bit a men
te applicate ; puoíTi fondataracnte afpetta-
re una ricca meífe di buon Frutto , fubito 
l'anno vegnente su 1'ifieííb albero che T an
no paíTato produceva Frutti peífimi. 

F T I S I , Phthifts. Vedi TÍSICA. 
F U A G E , o FocAGE , una taíTa , o impo-

fizione, me fía fopra i fuochi , o caminí ; 
cioé fopra le famiglic ; chiamata anco Hearth-
filver , e ckimney-mony , cioé il dinarodel fo' 
colare, o ¡a maneta del camino. 

Effendo ftata accordata al Principe Eduar
do il ñero 1'Aquitania, ei vi mife un' i m -
pofizione di Fuage , o focage su i fudditi di 
quel Ducato; cioé uu fcellino per ogni fuo-
co. Col fuo efempio, Cario V. ; di Francia 
mife una taifa di un franco per ogni fuoco, 
per un anno folamente . 11 fuo fucceíTore 
Cario V I , Taumeorb, fotío l'ifleffo t i to lo : 
Cario V I I . lo re fe perpetuo , e lo chiamb 
Tai l le . 

Per un decreto di Humberto I I . Delfino 
del Viennefe, l'impofizione di Fouage , o 
Fcaage, fu meffa per ogni ínoco, cioé per 
ogni famiglia , per lares focum habcntei. I n 
Latino fu chiamata focagium , q. d. pro fin-
gulis focis. — Alie vclte fu pur chiamata 
Fournage, a cagion del forno o della forna-
ce : ne! Greco JCOÍOT/JÍOÍ, oXOTI'OÍ , fumo. I n 
Gugl. Tyr . de bello [aero , é chiamata foa-
gium : perocché fu anche importa dai Re di 
Gerufalcmme . I C o n t i , ed altri Signori pa-
rimenti Timponevano su i feudatarj, o vaf-
falii . Zona ra ci afficura , che i l Genérale 
Niceforo prima la fiabill fra i Greci. 

FUC1NA , propriamente fignifica una 
piccola fornace, nella quale i fabbri, ed al
t r i artefici nel ferro, e nell'acciaio , &c5 
fcaldano e roventano i loro raetalü , per 
amraollirli , e renderli piu malleabili , e 
rr.aneggevoli fopra l'incudinc , &c. Vedi 
FORNACE. 

La Fucina ufata dai diverfi operatori nel 
ferro, é aíí'ai femplice: ne daremo un efem
pio in quella del fabbro j a cui fí poiTono r i -
durre tutee le a l í re . 

Ií 



I I focolare , é un plano faldo di pietfa 
cotta, circa due pledi e íei polhci al to; la 
fcfcieña della F u c i n a é fabbncata dntta fui 
al foffitto, ed é ferrata di fopra da un 
perchio, che mena a un camino , per por-
tar fuori i l fumo. Nella fchiena oppoftaal 
focolare, v i é una groña lamina di ferro, 
con un cannone o tubo comeo, attaccato-
v i lungo circa cinque polhci, m cui nce-
vefi i l nafo o la canna de' raantici: F ufo di 
queíla lamina, e di quefto tubo, é percon-
íervare e diffendere la canna dei mantici , e 
la íchiena del focolare dalla ^iolenza del fuo-
co . Giufto davanti la fchiena , ed alia di-
ííanza di circa due piedi, v i é i l truogolo, 
pieno d' acqua, per bagnarvi entro i carbo-
n i , e con cib aecrefeere- la lor forza; come 
puré per fpegnere i l ferro . D i dietro la fchie
na della F u c i n a é poílo i l mantice , una del-
le di cui ale o tavole é cosí filfa , che non 
fi move né in su né ingiü ; ed all ' altra c 
attaccata una corda o catena , od anche una 
bacchetta ; che venendo su perpendicolar-
rsente, é affiffa ad un pezzo traverfo , che 
movendofi fopra una Ipezie di fulcrum , o 
appoggio , vicino al mezzo , íerve di ma-
nico. 

Con tirare in giíi quedo manico , la ta-
vola de' mantici mobile s* alia : e median
te un peío coníiderabile che é fovrappofto 
alia cima della fuá tavola fuperiore , l 'ab-
baífa di n u o v o e con queña agitazione al
terna , compie 1' ufizio di mantici . Vedi 
M A N T I C I . 

FUCUS , íí prende per un belletto , o 
compofizione applicata fulla faccia , affin 
d'abbellirla, e ravvivarne i i coiorito. Ve
di C O S M É T I C O . 

Le femmine attempate fi fervono de'bel-
letti e delle mantechiglie , per parer giova-
m . I I F u c u s fatto con cerufa, é un corrofi-
vo , e nuoce alia pelle. Vedi C E R U S A . 

I Chimici ingannano le Dame, col ven
deré ad eífe olio di pietre cotte , per un 
fuco eccellente . Plinio dice , che i l F u c u s 
delle Dame Romane era una fpezie di tér
ra blanca, o geíío, portata da Scio, e da 
Samo , íkmprata nelj' acqua . 

I I F'ucus Splimanm , é una compofizione 
di fublimato prepáralo , in gran (lima ap-
preífo gli Spagnuoli del Perú . 

F U G A , nella Mufica, é quando le par
tí diíferenti di una compofizion muficale, fi 
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feguono I ' una 1* altra ; ciafeuna ripetendo 
quello che la prima ha efeguito. 

V i fono tre fpezie di F u g h e ; la fugafcm" 
pitee j la fuga d ú f p i a ^ ^ Q la contrafuga , Ve
di C O N T R A F U G A . 

La F U G A femplice , é qualche punto che 
confia di 4 , 5 , 6 , od altro numero di no
te , che una fola parte comincia , ia qua-
le é poi fecondata dalla terza, dalla quar-
ta , dalla quinta , e dalla feíla parte , fe 
tante ne ha la compofizione ; ripetendo le 
iftefle , o fimili note : cosí che le diverfe par-
t i fi feguono, o ent raño, una dopo 4' altra 
nella íteífa maniera , le parti principali o 
reggitrici fempre fuggendo avanti quelle 
che feguono. 

F U G A doppia , é quando due o piíi dif-
ferenti punti fi movooo infieme in una 
F u g a , e fono alternamente fcambiati dadir 
verfe parti . 

Gl ' Italiani dicono , in altro fenfo , una. 
Fuga di camere j e intendono una fila , o 
ferie di camere , le porte delle quali fi cor-
rifpondono in dritta linea ; cosí che íi pof-
fono vedere tutte in un tratto , da un ca
po all' altro. 

F U G A Vacui , nell' aníica Filofofia della 
fcuola, una fuppofta avverfione , od abbor-
rimento del vacuo , nella natura . Vedi 
V A C U U M . 

La F u g a vacu i é ñata un principio mol-
to fertile , ed eftefo ; e con eífo feioglie-
vanfi un tempo moltifllme difficolta age-
voliífimamente . Supponete v . gr . una fe-
ringa ; un' eílremita della quale venga i m -
merfa nell' acqua, e che fi t i r i su V embo
l o , o lo ílantufíb ; fentite mo , come gli 
antichi difeorrevano fopra quefla bifogna : 
Primieramente ponevano per conceffo , che 
non v i pub eífere vuoto ; quindi argomen-
tando che un vuoto farebbevi , fe 1' acqua 
non feguitafíe V embolo , conchiudevano , 
che quanto piu in alto tirafi 1' embolo , o 
fbntuífo , tanto piu alto afcende T acqua ; 
e cib per la F u g a v a c u i , cioé per rimove-
re i l vacuo. 

Ne' tempi appreífo ^ fi divisb o fi fpie-
gb la cofa con altri termini ; e fi diífe, che 
F acqua s' alzava , metu v a c u i , per timorc 
del vuoto . Ed alia fine , quafi cib non ba
ila (fe , in luogo di F u g a , e metus , fofti-
tuirono la parola horror y ed aífermarono 
che 1' acqua s' alzava per abborrimento del-

V i h 
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h natura al vuoto. Tanto v'era di ragío-
nevolez-za e di buon raziocinio in cib , 
quanto ve ne farebbe , fe una perfona in-
terrogata, perché íieno fíati portati de' car-
boni a Londra, rifpondeííe, che v i furorio 
portati, Fuga , o mctu , od honore frigoris j 
per timor del freddo , I I che é daré o ad-
durre la caufa finale , quando vien richie-
fla i ' efficiente. 
- La maggior parte de'fenomeni , che gli 

antichi aícrivevano alia Fuga vacui , han-
no dimoftrato i moderni , provenire dalla 
gravita , e dalla preffione dell' aria . Que-
ílo é i l cafo dell' afcefa dell' acqua nelle fe-
ringhe , nelle trombe , &:c. Vedi ARIA 5 
vedi anco TROMBA &C. 

F U G A L I A , nell 'antichita, una feflace-
lebrata da1 Romani; che alcuni fuppongono 
effere la fteíía che i l Kegifugium, íolenniz-
zata ai 24. di Febbrajo , in memoria dell' 
efpulfione dei Re, e dell1 abolizione del go-
verno monarchico. Struvio , Antiquit. Ro
mán. Syntag. c. 9. diftingue" le Fugalia dal 
Rcgifugio j ed anche dubita , fe i l Regifu-
gium foíTe cosí chiamato a motivo dell1 ef
pulfione dei Re \ ovver a cagione che i l 
rex facrorum, dopo terminato i l facrifizio , 
fugg va in fretta dal foro , e dai comizj . 
Vedi REGIFUGIUM . 

Sia come fi voglia , i l folo antico Au-
tore di rimarco , che faccia efprefía men-
zione delle feíle Fugalia , é S. Agoñino , 
de C i v . Dei i L 2. c . 6 . Ed i l fuoCommen-
tatore Vives , inclina gran fatto a correg-
gere la lezione : fe non fofle che S. Ago-
ñino aggiugne , che la feíia era una vera 
Fugalia ; mentre ogni decenza e modeília 
v ' era sbandita . 

Queft' erudito Commentatore congettu-
ra , che le Fugalia foíTero 1' ifteffa cofa , 
che le Poplifngia; o la Fefta di Fugia Dea 
dell' allegrezza , a cui diede occafione la 
rotta o fuga dell' inimico , che era la ra-
gione perché i l popólo fi abbandonava alia 
licenza , ed all1 immodeftia ; e che la fefta 
fu prima inftituita in occafione della v i t -
íor ia , guadagnata fopra de' Ficulneati , de' 
Fidenati , e delle nazioni vicine , quando 
avean tentato d'impadronirfi di Roma , i l 
giorno dopo che i l popólo s'era di la ritira-
to. Siccome riferifce Varrone 1. v. de L i n * 
gua Laí, 

Ma conforme a Varrone, le Poplifugia, 
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che cadevano ncl mefc di Giugno fi ce-
lebravano in memoria della fuga o ritíra-
ta del popólo , in una fcdizione fufdtata 
contro di loro: é vero, aggiugne egll y c^e 
quefto giorno fegui poco tempo dopo la r i . 
tirata de 'Gall i , e dopo che le confínanti na
zioni ebbero confpirato contro Roma : ma 
non appar che ció abbia alcuna relazione 
alia Poplifugia ¡ tutto U fuo fcopo eííendo 
di fegnar Pera , o i l tempo in cui avven-
ne la fedizione e la fuga del popólo Ro
mano , 

I n fomma, quantunque \A Pop l i fug ia^-
fa eífere ñata originalmente inílituita in 
commemorazione della fuga del popólo , e 
non di quella de" nemici; cib non toglie che 
le Fefle Fugalia di S. Agoftino , non fieno 
probabilmente le Poplifugia di Varrone ^ fe-
condo la congettura di Vives. 

F U G G I T I V O , una perfona obbligata a 
fuggire dal fuo paefe, od a ritiraríi da do-
ve aveva abitazione o ftabilimento ; a ca-
gion de' fuoi delitti , o debiti , o per altri 
m o t i v i . 

Una perfona che ha rotte od aperte le 
prigioni, o n' é fuori fcappato , é coflretto 
ad eífere un Fuggitivo , — Caino diventb 
un Fuggitivo , dopo 1' omicidio di fuo fra-
tello . 

AppreíTb i Lctterati , refpreífione Fran-
cefe di pieces fugitives , fogli , operette , o 
componimenti fuggitivi , o fiaccati ; dino
ta piccole compofízioni che fi ílampano 
fopra fogli fciol t i , o aperti, o fopra mezzi 
fogli ; cosí dette, perché fácilmente fi per
dono, e prefto vanno in oblivione. 

Nella Legge Romana , uno kh'xavo fug
gitivo era quegli che aveva ofato fcampa-
re dal fuo padrone . Nel venderé uno fchia-
v o , ií padrone era obbligato di dichiarare , 
s'egli era un fuggitivo, o no. Vedi SCHIA-
v o . 

I I termine s' applica parimenti ai difer-
tori di un efercito ; od a coloro che fug-
gono da un combattimento . Vedi DISER-
TORE . 

Bona FUGITIVORUM , fono i beni di co-
l u i , che fugge per reato di fellonia; i qua-
l i dopo la fuga legutimamente denunziati 
e regiílrati , appartengono al Re , od al 
Lord del Caftello. Vedi WAIF . 

F U L C R U M , punto $ appogpio , nella 
Meccanica. Vedi LEVA , 

FU-
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F U L I G I N E , una materia volatile , ter

reare , che proviene dal legno , da i carbo-
ni , e da altro pábulo igneo , infiera col 
fumo, per Tazione del fuoco ; o pmttoílo 
ella é i l fumo fíeífo, fiffato, e raccolto su 
le pareti o su i latí del camino. Vedi FU
MO , e Fuoco - . . . 

La F u l f g m é un ottimo concime per le 
terre. da «rano , fpezialmente dove i l ter
reno é freddo . Vedi CONCIMARE . 

I tintori fanno ufo confiderabile della jF«-
ligine , Per una ^Pez'e ¿i color bruno, o 
tañé ; che per verita non ha odor grato ^ 
ma in iícambio ha la proprieta di confer-
vare i panni , e gli altri drappi , dalle t i -
gnuole. Vedi TINGERE. 

FULIGINE d1 Tmenfo, é la parte piíi lie-
ve e piü íottile dell' incenfo , chiamata 
elibanum ; che abbruciafi alia maniera del-
la refina per far negrofumo , Vedi I N-
C E N S O . 

Diofcoride moflra , come íi faccia una 
Fuligine di butiro , che ha diverfi ufi nel-
la Medicina . — La Fuligine trovata nelle 
fornaci delle oíficine vetrarie, fi adopera da' 
p i t tor í . 

FULIGINOSO * , un epíteto applicato 
ad un fumo , o vapor deníb, ripieno di fu
ligine , o piutíofto materia crafla . Vedi FU
MO , FULIGINE , e VAPORE. 

* L a parola ¿ formata dal Latino fuligo , 
e di rada s* ufa , fe non fe imita con va
pore , 

Nella prima fufione deTmetí l l i efala mol-
to vapor Fuliginofo i che rattenuto, c rac
colto , fa quel che noi chiamiamo Litargi-
r i o V e d i LITARGIRIO . 

I I negro fumo é quel che íi raccoglie dai 
vapori Fuliginofi de' p in i , e d'altri legni re-
ílnofi , quando s'abbruciano. Vedi FUMO , 
e NEGROFUMO , 

Alcuni Medici parlano di vapori Fuligi
nofi ^ mandati dalla milza alcervello; i quai 
íi pretende , che fien la cagione de1 maii iíte 
rici , e ipocondriaci . Vedi IPOCONDRIA-
co , &c . 

F U L L O N U M carduuí. Vedi CARDUUS . 
F U L M I N A N T E , FULMINANS , un epí

teto applicato a cofa che fulmina otuona, 
o che fa romore, fimile a quello del tuono , 
Vedi TUONO ,. 

Diciamo , Júpiter fulminans , Aurum fuU 
minan? y Pulvis fulminan?} SÍQ, 
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J u m m FULMINANS. Vedi 1'articoloAU

RUM , 
> Pulvis FULMINANS ,, é una compofizione 

di tre parti di nitro , due parti di fale di 
t á r t a ro , e una di folfo. Vedi POLVERE <¿' 
archibugio ., 

L ' Aurum , ed 11 Pulvis Fulminans pro-
ducono i l loro efíetto principalmente verfo 
air ingiu \ nel che variano dalia polvere da 
fuoco, che opera in orhem, o quafi i n g i r o , 
benché principalmente atí* insü . Se queñe 
compofizioni ÍI pongano in cucchlaie di ra-
me , e cosí metíanfi a fuoco , le cucchiaie 
troverannofi. perfórate, 

FULMINANTE , o FulmlnatriceLegione, L e -
gio Fulminans fu una legione nell' armata Ro
mana , che era compofia di foldati Criftiani i 
quali nell' efpedizionq delP Imperadore M . A u 
relio contro i Sarmati, i Quadi, ed i Marco-
manni, falvarono tutto l'efercito, vicino a 
perire dalla fetcj procacciando collelor pre-
ghiere a D i o , una pioggia copiofa fopra di ef-
ÍOy enello fteffo tempo una furiofa grandine 
mifta di faette e di folgori fopra i l nemico. 
Vedi LEGIONE . 

Tale é la narrativa del fatto, che abhiam 
negli Storici Ecclefiaftici : e tutta la íloria 
é intagliata m haíio riíievo su la colonna 
Antonina . ~ E di qui e venuta la denomi-
nnzlone álfuím 'íKatori: bencbé alcuni dicano 
che la legione , della quaíe erana queíUCri-
ítiani ,, folie gia innanzi chiamata la legio-> 
ne Fuimina&te. 

F U I M I N A Z I O N E , nella Legge Canó
nica , una íentenza di un Vefcovo , di un 
ufiziale, o d'altro Ecclefiañico deílinato dal 
Papa : con cui íi decreta , che abbia ad ef-
fere efeguita una qualchc Bolla maadata dal 
pontefice . Vedi BOLLA . 

La Fulminaztone é la flefla cofa che la 
verificazione , o recognizione di una lettera , 
o di un iílrumento di un Principe in una 
corte Laica. 

FULMINAZIONE íiufa anco perdenunzia-
z íone , od efecuzione di una fentenza d'Ana
tema , fatta in pubblico , colla debita fo-
lennita 

Nel fulminare Anatemi , i l Vefcovo che 
pronuncia la fentenza, ha da effere vertíto 
de' fuoi Pontificali . Vedi ANATEMA , Sco-
MUNICA &C. 

FULMINAZIONE, oFOLGORAZTONE >ne" 
la Chimica > é m gagliardo ftrepito , od t r 
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to che fi fa con diverfe prepamiiom: come 
quelle delt' jíurum fulminans , &c . quando 
ion meííe a fuoco. Vedi D E T Ó N A Z I O N E _ . 

F U L M I N E . — Se quel che noi chiamia-
mo lampo, o folgoreggiamento , agiíce con 
violenza Üraordinaria , e rompe e íconquaf-
fa ogni cofa , chiamafi Fulmine , o faetta; 
che i l volgo per poter attribuirgli tali eñet-
t i credc eñere un corpo duro, ed anche una 
pietra. 

Ma che non faccia di meñieri ricorrere a 
un corpo duro e folido per render ragione 
degíi effetti comnnemente attribuiti al Ful-
mine , fara manifefto a chiunque coníideri 
quei del pulvis fulminans ^ e de] la polvere d' 
archibugio. Vedi F U L M I N A N S . 

I fenomeni dei Fulmine fono, ch' egli piü 
fpeííb colpifce i luoghi alti che i baííi : che 
per lo piii abbrucia le veñ i , fenxa toceare i 
corpi delle perfone: che qualche volta rom
pe le loro offa, fenza offendere la carne , o 
i lor veftimenti 5 che ha exiandio fufa qual
che volta la fpada , fenza toccar la guai
na , & c . 

I I primo fácilmente íi fpiega , dall'ordi
naria altezza delle nuvole , fuor delle quali 
i l lampo feocca : quanto agli altri , poiché 
VÍ poífono daré efalazioni moho diíferenti le 
une dall' altre , alcune e. gt. che piu s' acco-
üano alia natura del folfo , dan folamente 
una fiamma leggiera che lambe, e che non 
ía leíione fe non a quelle cofe cheprendono 
piu preño fuoco; ed alcune al T oppoflo, co~ 
¿i fottili e penetranti, che s' accofíano alia 
«atura de' fali volalili , o dell' acqua forte , 
"le quai rifparmiano i corpi m o l l i , e impie-
gano tutta la lor forza ne' dur i . 

I l Cavalier di Louville , dell' Ac. Frane. 
tíelle Scienze, fpiega alcuni effetti del Ful
mine- con un nuovo principio : quanto all' 
uccidere gli animali , fenza> abbruciarli , o 
ferirl i , eib vien molto naturalmente attri-
buito al folfo, che cadendo aíTai- vicinoalla 
¡perfona, i tumi o vaport di eflfo fermano la 
iua refpirazione . Qiianto agli alberi , agli 
cdifiz; &c. fracaífati , rotti r o alterrati dal 
Fulmine , v i pub eííerc un' aitra cagione . M . 
de Louville fuppone dunque, che quando i l 
Fulmine é cosí alto, la fuá fiamma é diffi-
pata avanti che ar?i.vi su la térra ; e che 1' 
aria efíendo violcntemente fpinta e cacciata 
a dilungo dal moto impetuofo della fiamma , 
« percÍQ eüremamcnte condenfata, diventói 

qnafi nn duro corpo, capace di produrre ícr-
ribiJi eífetti. 

I luoghi colpiti da Fulmini, eran tenuti 
per facri appreíTo gli antichi. Nigidio ha ¿n 
trattato curiofo fopra i l Fulmine. — Maríi-
lio Ficino , ed alcuni altri foífengono , che 
i l ccrallo dilegua i timori panlci, e tien lun-
gi i Fulmini, e le tempeíle : Fortunio L i -
ceto ha tentato di réndeme ragione fiíica-
mente . I I P. Le Brun prova con facilité , 
che que' Filofofi fi fono ingannati. Sopra le 
medagüe, i l Fulmine qualche volta fi trova 
appreíío alie teíle degl' Imperador! ; come 
quella d' Augufto. Nel qual cafo, egli é un 
contrafegno di fovranita e di potete eguale 
a quel degliDei. Appiano fcrive che i l fw/-
minc fu la principale divinita di Seleueia ; 
ed aggiugne , ch' elP era adorata , anche al 
fuo tempo, con varíe cerimonie, e con in-
n i , Vedi D i o . 

F U M I G A Z I O N E , nella Medicina , e 
nella Cbimica s' intende delle cofe prefe in 
via di fumo, o vapore; o che fonoconver-
tite in fumo e vapore« Vedi F U M O . 

AieíTandro Severo fece un decreto rige* 
rofifílmo centro i Medici , che vendevano 
fumo, cioé Fumigazioni. I I decreto porta-
va , Fumo pereat qui fumum vendidie „ U a 
Medico del Nord ha fatto un Trattato , 
per giuftifíeare i medici su quedo articolo , 

El pericolofo , prendere i l mercurio per 
Fumigazione. Quefta Fumigazione é una fpe-
zie di calcinazione potenziale; i l vapore del 
mercurio meífo ful fuoco „ corrodendo e r i -
ducendo in calce, le pkcole lamine de'me-
talli íofpefi fopra di efíb . Vedi M E R C U 

R I O . 

F U M I G A Z I O N E ÍI prende ancora per Fat-
to di fare che un corpo fofpelo riceva i fu-
mi e F cvaporazioni di uno o piu altri cor
pi \ a fine di calcinarlo, per eoneggerlo, o 
per dargli qualche nuova qualita. VediSuF-
F U M I G A Z I O N E , 

La ceruífa é faíta per mezzo della Fumi
gazione , o vapore dell' aceto , che corrode le 
parti del piombo. Vedi C E R U S S A . 

F U M O , fufnus , una materia umida , 
efalata i n forma di vapore, per l'azion del 
calore , ô  interno , o eílerno . Vedi F U O C Q - , 

V A P O R E , &c.; 

I I Fumo, oííerva i l Cav. Neuton, afeende 
nel camino per rimpulfo dell'aria, in cus 
ondeggia: isnperoeshé coteft'aria eflendo ra-. 
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refatta dal fuoco di fotto , ha fcemata la 
fuá gravita ípeciíka : cosí , cííendo deter-
minata ella íkíía ad afceadere, porta su i l 
fumo con sé . -- La coda di una cometa , 
crede i l grande Autore citato , che afcenda 
dal nucleus della cometa nella medeíima gm-
í a . Vedi COMETA. 

I I Fumo de' legm guaiti untuoíi | come deli 
abete del faggio ^ &c. fa quel che noi chia-
miarao ncgrofmno Vedi Ñ E R O . 

V i fono varié invenzioni , per impediré 
che i camini non faccian fumo , e per fpaz-
zarü ; come V eolipile di Vi t ruv io , i ventí-
dutti diCardano, i molini a vento diBer-
nard , i capitelli di Serlio , i piccoli tambur-
r i di Paduano, e diveríi artifizj di DeLor-
me, &c . Vedi CAMINO. 

Nelle Tranfazioni Filofofiche , abbiamo la 
deícrizione di un ingegno inventato da M . 
Dalesme, che confuma i l fumo di tutte le 
forte di legno, e cib cosí totalmente, che 
Pocchio i l piu curiofo non pub mai difeo-
prirlo nella ftanza, né i l piu acuto odora-
to fentirlo , benché i l fuoco fia fatto nel 
mezzo dclla camera. — QuefF ingegno con-
fifte in diveríi cerchi di ferro , d5 un diáme
tro di 4 . in 5. pollici , che íl rinchiudono 
1' un nell'altro j ed é íituato fopra un trepiede , 
— Un tizzone prefo dal fuoco fuma fubito ^ 
ma ceífa di fumare fubito, che v i fi rimet-
te . Le cofe le piii fetide, come un carbo-
ne ammollato nel pife i o di un gatto , che 
puzza abbomiuevolmente quando fí toglie 
dal fuoco , puré coli' a «uto di queíT artifi-
zio non fann' i l menomo odor cattivo ; nicn-
te piu che le aringhe quando s'arroñifcono su 
le brace &c. 

F U N A M B U L U S , ira i Romani , era 
quello che noi chiamiamo un balkrino di 
corda , ed i Greci , Schocnobates , Vedi 
BÁLLERINO 4 

I I termine fi ufa parimenti per dinotar colo1-
ro che figittano giu per una corda; che fcap-
pano fuor da una Citta , o piazza aííediata j 
íiccome offerva Du Cange . 

Giuho Capitolino, ed Orazio, fan men-
zione funamboli í Acrone fopra Orazio , 
ci aíficura , che fu FOratore Mefíala quegli, 
che prima introduífe la parola fummbulus , 
in luogo di Schomobates , ufata da Greci , 
Imperocché pare che i Greci abbiano avu-
t i di queíU balkrini di corda íin dalla p r k 
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ma infthuzione de* loro giuochi Scenici , 
che fi dice eífere flati inventati circa i l tem-
po d' Icario , padre d' Erigone j o di Dionifio , 
íopranominato Líber Pater , cui Tefeo prima 
introdufse in Atene. 

A Roma i funambolt prima comparvero 
fotto i l Confolato di Sulpicio Petico , e L i d -
nio Stolone , che furono i primi introduttori 
delle rapprefentazioni íceniche . A-ggiugne-
fi , che flirono pvrima fatti fpettacoio nell' 
Ifola del Tevere: V.-che i Cenfori Mefsala 
e Caffio poi l i promofsero e fer venire ful 
Teatro. 

Nelle Feíle Floral ia , o ne' ludi Florales y 
tenuti fotto Galba , v i furono degli Elefan-
t i che camminarono su le corde , íiccome 
narra Svetonio . Nerone diede 1' iftefso fpet
tacoio , in onore di fuá madre Agrippina . 
Vopifco riferifee l'iflefsa cofa al tempo t i i 
Carino e di Numeriano. 

V i fu probabilmente un Funambolo ebe 
fece fpettacoio , allor che fu rapprefentata la 
Commedia delí' Hecyra di Terenzio \ ed i l 
Poeta fi lamenta , che lo fpettacoio impe
dí , che i l popólo non intervenifse, o non 
attendefse alia fuá Commedia . Ita populas 

Jiudio flupidus in funámbulo animum OCCH* 
parat. 

F U N E R A L E * , le cerimoníe che fi com-
piono in un fotterramento , o fepoltura ; 
ovvero glí eílremi ufizj, pagati a un difon-
to . Vedi ESSEQUIE . 

4 L a parola e formata dal Latino funus ; 
e quefia da funalia, a cagione delle tar
de ( cF erano funes, cera circumdati) 
úfate n¿ funerali de"1 Romani : abbenche 
altri dirivino funus dal Greco QOPOÍ , mor-
te, o ftrage. 

I r i t i funerei, o funerali apprefso gli antí-
chi Romani erano in gran numero . — l í 
morto fi cuftodiva per fette giorni j ed ogní 
giorno bagnavafí con acqua calda , e qual-
che volta con olio , acciocché , fe a cafo 
egli fofse folamente in un fopore, potefse co
sí fvegliaríi; e di quando in quando adunan-
dofi 11 gl i amici , facevano con quefla m i 
ra un orríbile fchiamazzo : la qual ultima 
azione veniva chiamata Qondamatio. 

La terza conclamazione fi facea nel fettí-
rao giorno quando , fe non appariano fe-
gni di v i t a , i l defonto fi vefiiva, fi acco-
xnodava , ed imbalfamava dai pollinflores j 

fi col-
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íl colíocftva fopra un letto vi el no alia porta * 
colla fuá faccia ed i íuoi caicagni verfo la 
ílrada; & i l di fuori della porta, fe i l mor-
to era perfona dt condixione r f i adornavadi 
rami di cipreífo. 

Nel coríb- di queíH fette giorni , fi erge-
va un altare accanto del fuo letto, chiama-
to Accrra ,. su cui i fuoi amiel oíferivano i n -
cenfo; ed i libitinarj provedean cib che facea 
di bifogno per i l funerale ¿ 

I I fettimo giorno un banditore íí manda-
va in giro per la Citta ad invitare i l popó
lo , perché venifife a folennizzare i l morto-
r i o , con quefte parole , Exequias L . T i t . L.. 
Filio y quibus efl commodum iré , jam tempus 
ej i . OUUÍ ex ¡edibus effertur ., 

EfTendo i 1 popólo radunato,, 1'ultima con-
clamazione terrainava, e i l letto fi copriva 
di porpora ; un trombettiere precedeva, fe-
guitato da vecchie donne , chiamate Praf i -
t a , che cantavano in lode del morro : c fi
nalmente veniva dietro i l letto,. portatodai 
piu ítretti congiunti . E fe la perfona era 
di qualita e in carica le immagini di ce
ra di tutt i i fuoi predeceííori portavanfi da-
vanti a lui , fopra alcune pertiche .. Vedi 
IMMAGINE . 

I I Letto era feguitato da' fuoi figliuoli , 
parenti r &c . airati , o in vefti di duolo : 
dal qual atto di feguitare i l eorpo, quefti r i t i 
funerali eran chiamati Exequicc 

Portato cosí i i corpo .a' roftri , i l proííimo 
párente laudabat defttnBuñi pro roflns, facea 
un'orazione fúnebre in lode di l u i , e de'fuoi 
antenati, 

Fátto queflo, i l corpo íi" porta va alhpjyra 
o catafta funérea , ed m era abbruciato : i 
fuoi amici prima ne tagliavano un dito , 
per doverfi feppellire con una feconda fo-
iennita.. 

Dacché i l eorpo- era confumato raccoglie-
Vanfi le ceneri ; ed i l Sacerdote aípergendo 
T affemblea tre volte conaequa monda , men-
tre la piíi vecchia deHe Pr^¿ve gridava ad alta 
voce tlicet y lieenzlava i l popólo , cheficon-
gedava dal defonto con quefte parole , Vale, 
Vale ^ Vale .- nos te ordiñe quo naturapermiferit y 
fequemur . Vedi CENERI .. 

Le ceneri, chiufe in un'urna r fi mette-
vano nel fepolcro, o nella toraba. Vedi UR
NA , SEPOLCRO , e TOMBA . 

I primi Romani non abbruciavano- i. lo-
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r o m o r t i , ma l i fotterravano, comefacciam 
no i . Plinio, Jib. 7. c. 54. ci afficura che 
i l coftume di abbruciarli non fu introdet-
to fe non quando ebber faputo che i lor ne^ 
mici fcavavano , ed efponevano i corpi ^ 
lor foldati, fepolti in lontani paefi . E tut-
tavolta Plutarco , nella vita ch'ei fcriffe di 
Numa , offerva y che Numa fu íeppellito ; 
avendo efpreiTamente proibito col fuo Tefta-
mento , che nol bruciafíero : i l che mofira che 
i Romani avean praticato i l rito d'abbruciare y 
avanti di lui r 

Quefio coílume di abbruciare i mor t i , cosí 
religíofamente offervato dai Greci e dai Ro
mani , s' ebbe i n orrore apprefib diverfe al-
tre Nazioni . 

Erodoto riferifee , che i Perfiani lo dete-
ílavano 5 conciofiaché tenevano , che i l fuo-
co fofle un D i o . GliEgizj fi aftenevano dállT 
abbruciare i lor defonti , perché credevano 
che i l fuoco foííe una befiia inanimata ; e 
giudicando empieta, commettere i corpi de'' 
morti ad eífere divorati dalle beftic . I I co-
fiume di abbruciare fra i Romani cefsb fotto 
T Impero degli Antonini. . Vedi SOTTERRA-
MENTÓ .. 

FUNERALE Colonna y una colonna coróna
la , od a cui é fovrapofta un' urna , nella 
quale le ceneri di qualche defonto, credeíi, 
che fian chiufe;; i l fufio della medefima co
lonna eífendo fmaltato ofeolpito di lagrime, 
ofiamme, ÍImboli della triftezza, edell ' im-
mortalita . Vedi COLONNA . 

FUNERALI Giuochi ^ iw^/Fúnebres 9 erano 
una parte della ceriraonia degli aníichi funera
li ., Vedi GTUOCHI .. 

Confiftevano principalmente ín proceífio-
n i , ed i n combattimenti mortali di gladia-
tori , attorno della ^úz. f ú n e b r e V e d i G L A -
DI ATORE .. 

I l coftume fu antichlffimo; abbenché a l i 
bia alcune volte variato Da prima , taglia
vano le fauci ad un certo numero di íchia-
vi , davanti alia pyra , come vittime per 
placare i Manqs, o 1'ombre del morto . Cib 
fa Achille in Omero Iliad. o , ú funerale di 
Patroclo : ed Enea-in Virgilio a quello di 
Pallante , íigliuolo d'Evandro , 1. ix . Cefare 
ne' fuoi Commenfarj í. v n . riferifee , che i 
Galli facean lo fteflb . 

Ma nel decorfo de' tempi parve cofa bar
bara, farecosl raacello'd'uomini 5 e percio 

affi-
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affoie di tenere lungi l'orrore dello fpeítaco-
lo , ma pur anche fenza che i l defonto v i 
perdeffe niente ; fecero che i miferi fchiavi 
combatteífero, e fi uccideflfero 1' un 1 a l tro , 
folamente rifparmiandone alcum pochi da 
quelli che uícivano vinciton . 

Quefto colUmie lo preíero daiGreci i R o -
manii apprelío i quah i l crudcle divertimen-
to era chiamato Munus. 

I I primo che T introduüe a Roma , tu Ju
nio Bruto , nelP efequie di fue padre ; o íecon-
doa l t r i , Ap. Claudio, e M . Ful vio , duran
te i l lor- Coníblato, 

Simiglianti orribili pugne furono anche 
fpettacolo occafionale , dato da Magiftrati , 
e qualche volta aggiunto alie Rapprefenta-
zioni teatrali, 

L ' Imperador Claudio ordinb , che laddo-
ve cotefti erapj giuochi erano ftati fin allora 
arbitrarj ; vi foffe in avvenire la pratica , 
di compierli regolarmente ogni anno , a 
fpeíe del pubblico; e che gli Edili ne aveí-
íero la cura e la direzione . Ma egli fteffo 
ne concepi orrore; e fubito dopo l i abolí: 
benché tuttavia foffe permeffo ad alcune 
particolari perfone d' averli , purché foflero 
ricche di quaranta mille íefterzj di rendita all' 
anno. Non furono aboliti totalmente prima 
di Teodorico Re de' G o t i , ful fine del quinto 
íecolo, 

F U N E R A L I Onori. Vedi O N O R I . 
FUÑERA L E o Fúnebre Orazlone , un difeor-

fo pronunziato in lode d' una perfona difonta , 
alia cerimonia del fuo mortorio. Vedi ORA-
ZIONE, &C. 

I I coftume di fare orazioni funerali l mol-
to antico . I Romani V aveano gia da lungo 
tempo , e da rimoti principj ; ed era fem-
pre uno de' piu ílretti parenti che facea i l 
fermone . Augufto preilb queft' ufizio a Ju
lia fuá A vola, in eta di foli anni dodici. Svet. 
Aug. cap. 8. Ed abbiamo diveríi confimili 
eíenipj, 

Pare che i l coftume abbia principiato col
la Repubblica j almeno , la prima orazione 
funerale di cui troviamo ricordo , fu quel-
la di Bruto, che difeaccib i Re , e che fu i l 
primo Coníole ; i l quale eííendo ifato ucci-
ío in una battagiia centro gli E t rur j , fu lau-
datus pro rofiris , lodato nel Foro da Valerio 
Publicóla fuo Collega. 

Per ver id alcum Autori vogliono che 
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quefta pratica fia ancor pib antica . Soíkngono 
che ha ítata m ufo fra i Greci ; e che Solo-
ne, i l quale , fecondo Aulo Gellio , diede 
leggi agli Ateniefi nel tempo in cui i l vec-
chjo Tarquinio regnava in Roma, ne fu i l 
primo Autore : e non so qual cofa fimile 
ad un fermone fúnebre pare che i'Oratore 
Anaximene abbia laíciato in ifcritto . Ve
di Poiidoro Virgilio de Invent. Rcr, 1. m , 
cap. I D . 

. FUNGO , nella Storia Naturalc , una 
planta , di una forma e ífruttura differen-
tiffima da quelja di tutte V altre piante ; 
non avendo né íemi né fíori , che fi fieno 
mai per anche da noi feoperti, Vedi P i A N 
TA , SEME , &c . 

V i fono varié fpezie ¿i funght j «d i l vol-
gochiama con quefto norae tuttoquello che 
viene fotto ri^rticolo genérale ¿¿funghi, chia-
mati da'Greci (¿u)in<ri^ 

Se ne fa di tutti ufo con qualche fofpet-
to , benché alcuni íieno piíi innocenti, e ín
fleme piu delizíoíi , che altri . Quelli che 
liíiam noi di mangiare , fono mushrooms of 
tke ÍVoody funghi del bofeo, detti mor Ule s ; 
e de' prati , chiamati champignom; che fi rac^ 
colgono nell'Autunno , eftimanfi per la ioro 
bianchezza di lopra , i l loro incarnato di fotto j 
c la foavita del loro odore. 

_ 11 Signar Bradley riferifee ben cento fpe
zie di funghi , ch'egli ha veduti in Inghil-
terra j oltre quelli in gran numero che fono 
piccioli , e che coftituifeono ia mufía de' i i -
quori , de' f ru t t i , &c . i quali ul t imi crefeo-
no cosí prcílo , che a ir ¡vano alia perfezione in 
meno di dodici ore . Vedi MUÍ FA . 

I í fungoides diíFenfce íoltanto dal fungo 
nella fuá forma eflerna ; i coralloides fono 
de 11 a medefima fpezie, benché di un nome 
diverfo, perocché fon ramofi come i l coral-
lo ; ed i tartuffi paífano fotto la fteífa fpe
zie. Vedi TARTUFFI , &c . — MattioloVa 
inetizione^ ¿i funghi di pefo di 30. iibbre T 
uno , e gialli come oro . Fer. Imperato di
ce d' averne vedüto alcuni che pefavano piu 
di cento libbre ; e, per nulla piu aggiugne-
re , _ i l G/orWí? dé' Letterati ci íomminiftra la 
notizia dí alcuni che nafeono su i confini 
dell' Ungheria, i quali empievano una car
reña . 

L'origine e la produzione ¿¿funghi ha 
fommameme imbarazzati i Botanici. Come 

una 
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una planta fi poíTa produrre fenza femé , e 
un miftera ^ e puré i migliori microfcopj 
non fono ñati capaci di fcoprirvi ancora a l -
cuna apparenza di femé ; e la maniera di col-
íivar quefta pianta , par che renda ancora 
piu probabile, ch' ella non abbia femé alcu-
n o . Vedi SEME . 

Monf. Tournefort da un curiofo dettaglio 
della lor cultura nelle Mem. dell'Accad.R. 
noi ne porgeremo qul al Lettore la foñan-
za. — Tutto i l fecreto di far venire áéfun-

follecitamente e in copia, confífle nello 
íchierare alcune pallottole di ñerco di caval-
lo della groffczza del pugno, in linee , alia 
diñanza di circa tre piedi 1'una dall 'altra, 
ed alia profondita di un piede fotto té r ra , 
e coprirle con té r ra , e queña dinuovocon 
ñe rco . 

Se queílo fi fa d ' A p r i l e , nel principio d' 
Agofto i pezzi di fterco principieranno a 
imbiancare , e ad ammuffirfi , fendo per tut
to di fopra coperti di piccioli peli , o bian-
che fila fottili , ramofe , e teífute attorno 
delle paglie , donde lo flerco é comporto . 
Lo ñerco oramai perde i l fuo primo odore 
efcrementizio , e diffonde un maravigliofo 
cdore di funghi. 

E1 probabiliííimo , che tutte quefle bian-
che fila non íieno altra cofa che i femi aper-
t i , o i germogü ¿o1 funghi , i quali femi 
erano in prima chiufi nello flerco , ma i n 
cosí picciol giro , che non íi fon potuti co-
nofeere ed avvertire , fe non dopo d'avere 
fcoppiato in piccoli peli . Per gradi F eftre-
mita di queíH peli fi rotonda in una fpezie 
di gemma, che gonfíandofi a poco a poco , 
s' apre alia fine in un fungo , la di cui par
te piü baífa é una fpezie di pedículo barba-
to nel fito dov' entra nel terreno, e dall' al
tra parte , carleo d' un coperchio, o tefta , 
a maniera di calotta , che fi efpande fenza 
produrre né fiori né femi fenfiblli; i l fondo 
é pleno zeppo di lamine , che procedendo 
«Jal centro alia circonferenza, poíibno eífere 
chiamate le foglie dé1 funghi. 

A pié di clafcun fungo fe ne trova un nu
mero infinito d' a l t r i , nlente piü groííl della 
teña d'uno fpilletto, quando gli altri hanno gia 
Ja lor glufta groíTezza . I bottoni, o germogli 

funghi i od i peli bianchi dello í lerco, fi 
confervano lunga pezza fenza marcire , fe 
fon tcnutí afciutíi ; e fe di nuovo fi met-

F U N 
tono ful terreno, produrranno nuovi fun" 
ghi. 

I funghi non fono dunque altroche 11 pro-
dotto di quel che da nol fi chiama, la mujfa 
dello Jlerco di cavallo : Ma quale analogía v' é 
tra queñe due cpfeí o come mal una cosí 
artifiziofa e dillcata ñruttura , come queíla 
d'una planta, e rifultar pub dal mero for
tuito concorfo di pochi fughi , dlíferente-
mente agltatlí 

Egli pare adunque che non fia piu da du-
bltaríi , che i funghi , come tutte 1' altre 
plante , hanno la loro origine da1 femi . 
Ora fappiamo che i femi delle plante non 
p oí fon o vegetare per tutto j v i firichlede in 
prima certi fughi , atti a penetrare le loro 
tunlche , ad eccitare una fermentazione, e 
ad unirfi alie loro picclole partí , ed accre-
fcerle . D i qua avviene quell' infinita di-
verfíta di luoghi , ne' quali fon prodotte 
diífereníi fpezie di quefta planta . Ve ne 
fono alcuni che nafeono folamente fopra altre 
piante particolari, 11 tronco , la corteccla , o 
le radlei delle quali han fole i fughi oppor-
tuni per eííl . 

Quello che M . Tournefort riferifee , tol-
to da'Sigg. Lemerl , e Mer l , e ancor plíi 
ñ r a n o . Evvi una fpezie ¿i funghi , che cre-
fce su le fila , e su le fafce appllcate alie 
fratture &c . de' pazienti nel grande Ofpitale 
di Parigi ( /' Hotel Dieu ) . D i modo che 
non é piu maraviglia, che lo ñerco di caval
lo preparato nella maniera addotta da M . 
Tournefort , fía un fuolo , od una imtrice 
capace di far crefeere funghi ordinarj. 

D i qul par che fegua , che i kmi áe''funghi 
fieno fparfi in un infinito numero di luoghi, 
dove non vegetano, e in una parola, per tut-
ta la térra ; ePiñeíTo fi pub diré di un gran 
numero di altre piante. Vedi SEME , e SE-
MINAZIONE . 

Si dee confeífare che V immaginazionc 
fi fpaventa ad una tai prodiglofa moltitu-
dine di differenti femi gittatl per tutto al
ia rimpazzata , ed in molti luoghi a niun pro : 
ma un poco di raziocinio mettera 11 fatto fuori 
d' ognl dubltazlone. 

Dlofcorlde dice , d'efferfi afficurato , che 
eífendo ñati poftl de' pezzi di corteccla del 
ploppo nel terreno fopra ñerco equino , ne 
germogliarono degli aflai buoni funghi , 
Ruel dice, che con forare i l tronco d' un piop-

p o ' 
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po blanco vicino alia radice; e bagnarlo con 
lievito ílemperaío neli'acqua, ne fpuntano 
funghi , prefio che in un momento . Egli 
aggiugne che i coili producono diverfe forte 
&\ funghi, fefiabbruci íopradieífi della üop-
pia nelia ftagione piovofa . 

M.Tournefort dice, come cofa a luí ílef-
ío nota , che dove la floppia fi abbrucia , 
come in Provenza , nella Linguadocca , e 
nell'ífole deli 'Arcipeíago, iv i nafconogran 
quantita di papaveri neri nelle prime piog-
gie autunnali, che poi fpariícono l'annofe-
guente; cosí che non fi trovano mai fe non 
su le terre abbruciate. E noi fappiamo , che 
dopo 1'incendio di Londra , la térra , fin do-
ve arrivb i l fuoco , germino un' immenfa 
quantifa d' eryfimum latifoliura majus gla-
brum . Una delle principali ragioni, fe non 
la Tola, perché le raontagne producono pian
te differenti dalle pianure delle v a l l i ; ed i 
luoghi diventati melmofi , dagli fteffi luoghi 
quando fon afciuíti, é la diffcrenza nei fu-
ghi nutriz) che trova fi in coteíH luoghi . 
Senzaquefto, come potremo noi fpiegare V 
origine del vifco o dell'hypocyfto, che non 
fi sa che mai crefcano su la t é r r a , almeno 
fenza atteneríi a qualche alíra planta ; ma 
i 'uno nafce su gli alberi, e l'aitro alia ra
dice del cyílus? Come mai rellera, e la v i 
te di Canadá , i l pelütorio , i l polypodio , 
le fpezie di capillari nafceranno folamente 
su gli alberi, su i rauri, e nelle crepature 
delle rupi , fe non fupponiamo efiere i fu-
ghi di cotefli luoghi i piii adatti a produr tai 
piante.' 

Quefti ed altri fatíi incontrafiabili prova
no manifeftametite e la vafia moititudine di 
femi difperíi per tutto , e la neceífita di certe 
circofianze , per farli vegetare . 

Se a quefia fpeculazione fopra i femi ín-
vifibiü delle piante, noi aggiungeremoquel-
la deli'ova invifibili degi' infett i , che vi fi 
dee fupporre eguale, troveremo la térra ple
na d'una infinita inconcepibile d1 animali , 
€ di vegetabili , formati perfettamente , e 
difegnati , quafi in miniatura ed in piccolo, 
c che foltanto afpettano certe circoíianze fa-
vorevoli , per poter fare la loro coraparfa in 
grande . Quanto dunque debb' effere ricca 
la mano che ha fcminato con tanta profu-
fione ? Vedi INSETTO , ANIMÁLCULO , 
&c. 

N o i ci fiam diffufi un poco sn queño ca-
Tom, I V . 
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po , a cagione delle ftravaganza de' fenprr 
n i ; e perché quello che qul fi dice de' 
g h i , dará lume a poter ifpiegare la genera-
zioneditut t i gli altri vegetabili, &c. i femi 
de'quali non fi fono ancora fcoperti. Vedi 
PiANTA , e VEGETAZIONE. 

11 Dottor Lifter, per vcrita , penfa d'aveu 
írovati i femi át'funghi . Reca in cfempio 
particolarmente i l fungus porofus craífus ma
go "s I . B. la teíiura delle cui fquame é fi-
raile ad una carta punzecchiata efurata coa 
aghi. Egli non dubita, che queüe fquame 
non fieno proprio i l femé ed il flore di que-
fta pianta ; quaod'el l 'é matura, le fquame 
fono fácilmente feparabili dal re fio dalla te-
fia, ciafcun femé cfiendo difiinto dal l 'a l t ro, 
ed avendo la fuá impronta nella teña ác\ fun
go , appunto come i l femé di un carcioífo 
1'ha nel fondo di eflfo : 1' efiremita piu grof-
fa dei femi é piena e rotonda , ed eglino fo
no difpoíli in un ordine fpirale come quelll 
del carcioffo: e 1' iñefib, ei vuole, che mí-
l i t i in tutti gli altri funghi, comunque di-
verfamente figurati . Se accade che queñi , 
quando fi feminano, riefcono infecondi , c 
non producono la loro fpezie, non é ruara-
viglia ^ eíTendovi dell' intere generazioni d i 
piante, che vengono su, e fiorifcono, e fe
minano, eche par non fi sa che il femé lo
ro producá mai piante della lor fpezie , noa 
effendo al tro piu che una volatile e fieril pol-
ve , come dicefi effere quella di tutte T orchi-
d i , &c. 

FUNGUS, nella Medicina , un tumore , od 
un' eferefeenza carnofa, aflfai fpugnofa , mol» 
l e , e pallida ; che nafce su le membrane , 
su i tendini, e su 1' altre parti nervofe , in 
confeguenza d'ulccre, di ferite, dicontufio-
n i , e slogamenti. Vedi TUMORE , &c. 

I funghi fpeflb fi formano su le men ing í , 
o su le membrane del cervello, nelle ferite 
della teña , quando non fono fia te ben co per-
te e difefe dall' aria efierna : fono anco íre-
quenti, vicino alie giunture; i quali ultirai 
funghi crefeono infenfibilmente . Ma dove 
la pelle é aperta , trovando piu Arada , cre
feono ad un fegno ñravagantc in pochifiimo 
tempo , aííumendo la forma d' un fungo. 

V i fono anche dei funghi dell' ano , e 
dell' útero . Sonó tut t i creduti procederé 
da ritenzione e depravazione del fugo nu-
trizio . 

I I fungus é una fpezie genérale di efere* 
G g fesa* 
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fcenza, di cui ve ne fono ípezie particola-
r i , come Ficur, Sarcoma , Condyloma, 8cc. 
Vedi F icus , &c. 

Carne F U N G O S A , e un' efcrefccnza fpugno-
fa , o ( come (i chiama popolarmente ) carne 
rigoglioía o matta , che fpeíTo crefce Tulle lab-
bra, o su gli orli delle ferite, delle piaghe, 
&c. Vedi F U N G U S . 

La Sarcoccle é talor i l rifultato d'una carne 
fungofa. Vedi S A R C O C E L E . 

Nelle ulcere , Wifeman oííerva, che v i 
rafee fpcífo una carne fpongiofa, o fungofa , 
o per lo foverchio affiuflb degli umor i , o per 

T ¡mperizia del chirurgo. 
Ella deefi fopprimere, o levar vía con me

dicine difleccanti, o anche cauítiche : come, 
i l lapis tutias, T allume bruciato, i l preci-
pitato di mercurio , i l vitriolo Remano, &c. 
Vedi U L C E R A . 

F U N I C U L U S Umbilicalis. Vedi 1'Arflco-
lo U M B I X I C A L I S . 

F U N Z I O N E , 1' atto di fare una cofa, 
per la quale 1'agente é deftinato , od alia 
quale egii é obbligato . Vedi A Z I O N E . 

COSÍ diciamo , lo ílomaco fa la fuá 
funzione , cioé digerifee bene ; i fumi del 
vino diflurbano i l cervello nelle fue fun-
zioni. 

I Medici dividono le Funzloni del cor-
po umano in vitali , naturali , ed ani' 
mal i . 

F U N Z I O N I Vitali fono quelle neceííarie 
alia vita ; e fenza le quali elia non pub fuf-
l lñere: come le azioni del cuore, del cer
vel lo, de'polmoni &c. V t d i V I T A , e V Í 
T A L E . 

F U N Z I O N I Naturalt, fono quelle che cam-
biano i l cibo, &c. cosí che l'affimilano al
ia ncüra propria natura; tali fono le azio
ni delle vifeere, ed i vafi che ricevono, r i 
ten gon o , fecernono &c . gli umori . Vedi 
N A T U R A L E . 

F U N Z I O N I Animali , fono quelle fenza 
le quali non poffiamo percepire , volé re , 
rimembrare , &c. Ta l i fono i l toccars , 
íl vedere , 1' immaginare , i l giudicare; le 
pañ¡ o ni , i l moto volontario , &c. Vedi 
A N Í M A L E . 

F U N Z I O N E íi ufa anche fíguratamente par
lando degli ufizj, de'doveri, o delle oceupa-
zioni di una períuna. Vedi O F F I C I O . 

Cosí diciamo: egii adempi a tutte ie /^«-
%ioni della magifiratura con applaufo . Le 
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azioni di un Ambaíciafore fi devono di-
Üinguere dalle fue funzioni ; V une r \ f ^ . 
to al fuo carattere , 1' altrc alia fua peF. 
fona. 

F U O C O , nella Fifiologia . — T I pih uni-
verfale e fenfibile carattere del Fuoco, e quel* 
l o che meglio l o definifee , e lo dirtingue 
da ciafcun' altra cofa , é i l fuo dar ca
lore . 

Laonde i ! Fuoco fi potrebbe generalmente 
definiré, eflere qualunque cofa , che rifcalda 
i corpi. Vedi C A L O R E . 

In oltre , eííendo i l calore una qualche 
cofa, la cui prefenza , meglio che altronde , 
íi rifeontra e conofee dalla dilatazione dell' 
aria o dello fpirito nel te rmómetro , íi pub per 
avventura definiré i l Fu eco , eíTere cib , del-
la cui prefenza ci accorgiamo per Tefpan-
fíone deU'aria, o dello fpirito nel termómetro . 
Vedi R A R E F A Z I O N E , e T E R M Ó M E T R O . 

Dal che fegue, che . i l Fuoco é un corpo , 
ed un corpo in moto. — I I fuo moto s'ar-
gomenta dall' efpander ch' ei fa 1' aria ; i i 
che non pub farfi fenza comunicarle moto: 
e la fuá corporeita íi pro va coll' efperimen-
to . Iraperocché effendo chiufo del puro e 
mero mercurio in una caraffa di lungo col1-
lo , venendo ella tenuta in un leggiero calore 
per lo fpazio d'un anno , ei vien ridotto in un 
foüdo ; ed il fuo ptíb confiderabilmente é 
accrefeiuto; i l qual accrefeimento non pub 
venire fe non dali'aggiunta del fuoco . Vedi 
M E R C U R I O . 

I I Fuoco , fa uno degli elementi volgari 
o peripatetici , e fi definifee per caldo e 
fecco ; owero , egii é quella parte, o in
grediente in tuíti i corpi, che é calda nel 
piu alto grado, e fecca in grado interiore. 
Vedi E L E M E N T O . 

Quello che di piu aggiungono i F¡lofófi 
della ícuola, quanto alia natura del Fnoco, 
fi é , ch' egii é un corpo femplice ; come 
quello che non i-nchiude alcuna contrarieta 
di qualitadi : ed un corpo aífolutamente leg
giero, come di fuá natura tendente aü' insu: 
per la qual ragione credono che il fuo luego 
naturale fia al di fopra di tut t i gli altri ele
menti , tra i ' eílremita deüa noftra atmo
sfera , e la luna ; ed ¡1 fondo del fuoco , 
che fupponefi in quella sfera , vicn da lo
ro chiamato Fuoco elementare . Vedi E L E 

M E N T A R E . 

I I Fuoco , fecondo i Cartcíiani , e un 
aggte' 
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£0 il íatto , perché queflo non c¡ da fen-
fazione di calore foíto i l tepore naturale 
del corpo , né di qualfívoglia cofa grande 
a fegno, che vaglia adifxruggere Torgano . 
Se quefto método di rigettamento venga 
fpinto fin dove pub andaré , noi non tro-
veremo per avventura giammai criterio vero 
di fuoco, tna. queilo íoltanto d'uo moto ge
neral,; agitanteíi fra le picciole parti dei cor-
p i , e tendente a diftenderíe nella íuperfi-
cie ; ed in queilo cafo i l moto viene ad 
eflere la forma, o dir la vogliamo, 1' ef-
íenza del fuoco, Manoiabbiamo in quefta 
piü Jume dal trovare, chetutti i corpi fo
no diradati, ed efpanfi dal fuoco ; che la 
materia infiammabile di si fatti corpi é T 
o l i o ; che muño alimento da fuoco ficon-
fumerá íenza raceeífo dell'aria recente, e 
che la fiamma efifte , e trovaíi foltanto 
nella fuperficie della íleífa materia , che 
arde qualunque ella íiafi , o fia alimento 
del fuoco , Veggafi Shaw , Lezioni , pag. 
2 6 . Vegganfi^ di pari gli Articoli ESPANSIO-
NE , OLIO , ed ALIMENTO del Fuoco . 

1 Chimici di tutte le eta hanno avuto 
in coftume di ragionare dei gradi del fuo
co, i quah fogliono effi comuneraente dr-
videre in quattro: M a , a vero diré , po
ca , pochiííima certezza fi é avuta in quefto 
capo, fino a tanto che non é ftata rinve-
nuta la maniera di applicare 1'egregio Ter
mómetro di Monfieur Farenheit per mifa-
rare i progreffi del calore per me22o di 
Rególe certiíTime, ed invariabili . Su que-
íla folida baíe ha i l gran Boerhaawe fta-
bilito la Dottrina Chimica delía forza del 
fuoco di differeme energía, e fi é fatto a 
dividerla in fei gradi, e quefti fono i gra
di di fuoco, ai quali alludono i noftri Chi
mici , aiiorché di preíente parlado nelíe 
loro operazioni della forza del fuoco . I I 
primo grado di colore é quello , per cui 
viene la natura ad effettuare l'ufizio della 
vegetazione neile Piante, e per cui la Chi
mica i m i t a , efa i l fimigliante. Quefto co-
snincia dall'altitiimo grado dEl freddo, che 
«el Termómetro di Monfieur Farenheit é 
contraífegnato con 1., e termina negü ot-
to gradi; concioífiaché in tutto queilo tn-
tervallo noi troviamo certe date piante , 
le quali ci danno indizio certo di vita , e 
di crefeita. 

COSÍ nel piü crudo, e íevero freddodell' 
S u p p L T o m , I L 

ínvernaía noi troviamo come i mufehi van-
no crefeendo, e vegetando fopra le cortee-
cié degli alberi, e quello, che di granlun-
ga é píti confiderabile , quefti mufehi ve-
getano, crefeono, e producono i rudímen-
t i dei femi loro foltanto in quefti dati tem-
p i . L ' Abete , il Ginepro , i l Lárice, il Ce
dro, ¡ ¡ P i n o , la Savina, i l Taffo, oNaf-
f o , l'Albero della vita, ed altri fempre ver-
di confervano i l loro verzicare nelle gela^ 
te piu atroci : avverafi la cofa medefima 
fimigliantemente delle Coralline, dei Mufehi 
terreftri, deD'EIlcboro ñero , dell' Acónito 
vernino , e di parecchie altre Piante , 1c 
quali gitteranno rampolli , gemme, fiori , 
e generano, concepifeono, e conducono a 
maturezza i loro femi nei fevenffimi, e 
rigidiífimi freddi , i quali non fono vale* 
voli a reprimere ed ammorzare il loro ca
lore coniugale : últimamente fe noi ci fa-
remo ad efaminare dal piu baíTo al piu al
to fegno di quefti gradi di calore,, e di 
parí a fronte di eíTi , o colla loro feorta 
ponderersmo tutte le Piante finora cono-
fciute , voi troveremo, come alcune fauno 
la loro crefeita, e la loro fiorita nei l imi-
l i eftremi del medefimo , ed in cadaun 
punto di mezzo di eífo. 

Quindi egli a p par i fe e fommamentc pro-
babile , che un Chimico per via d1 un fa-
vio , adeguato regolamento del éivifato grade? 
di calore in una ilufa artificíale poíTa be-
nifiQmo giugnere ad imitare i varj calori 
della natura , in guifa , che venga a pro
pagare , anziché a diftruggere le Piante 
tutte: e nei lavori , ed. ufizj della Chimi
ca , per alzare quefto gr .do di calore po-
trebbe eíTer formato un forno , o fornel-
} o , e fopr'eflo eoilocato un vafo pleno dv 
acqua , ed a quefto apphcato un Te rmó
metro, i l quale pe' fuoi innalzamenti , ed 
abbaífamemi verrebbe ad indicare egregia
mente bene i l grado del ricercato calore • 
Aüora collocando dei vafi di vetro nell'ac-
qua per tal modo temperara, dovrannoíi 
porvi entro le foüanze , le quati debbon 
foggiacere aquel tal grado di fuoco. Que
fto grado di calore lembra eíTer calcolato 
per tale , che venga a riufcire acconcifíl-
mo per impregnare gli olj di qraífivoglia 
prezioío fpirito vegetabile eceellentifíimo f 
fenza perdita , o confumo . Cosi per co
municare la foaviflima fragranza delle rofs 



434 F U O 
ad- un dato o l io , i l método migliore d'oí-
tener cib fembrerebbe quello di prendere 
un puriíTimo olio d'oliva feevro aífatso d1 
odore , e totalmente infipido, e ponendolo 
in un'alto vafo di vetro chimico nettiíTi-
mo , digerirlo ad un calore di cinquanta fei 
gradi, infierne eon odorofiiTime rofe col te 
appunto la mattina ful loro sbocciarfi . 
Per modo fimigliante verra i l calore ad 
uniré lo fpirito dei fiori colla vifcoíua dell' 
olio in una guifa intenfiffima , e verra a 
íbmminiftrare un balfamo in grado fommo 
odorofo, Uapplicazione d' un grado aná
logo di calore impregnerebbe 1' Alcohol di 
puriífimo fpirito di Zafferano , concioffia-
ché un calor minore venga a flento a ba
ilare per eftrarre quedo fpirito dal corpo , 
ed un piu intenfo, e maggiore verrebbe a 
difperdere , ed a fare fvaporare lo fpirito 
medefimo , o per lo meno le partí m i -
g l i o r i , vale a diré le piu vola t i l i , e le piíi 
fine . 

I I fecondo grado del calore pub eífere 
affai cómodamente prefo da quello , che 
flanzia , o domina negli animali , e che 
pub effer coerentemente fuppoño , che co-
minci nel quarantefimo grado del Termo-
metro , e che termini nel novantefimo quar-
t o . Dentro queño t r a t to , o fpazio gli ani
mali poffon vivere , e fuffiftere, cheéquan-
le diré , fe i loro fughi fie no di qualfivo-
glia grado di calore entro quefli confini, 
Sembra, che alcuni infetti abbiano porzio-
ne cosí picciola di calore nel loro fughi , 
che é veramente una maraviglia , come le 
loro uova poflan fufílftere fenza danno, du
rante la dura , e cruda Inverna ta ; come 
I1 uova de' bruchi, e di fomiglianti infet t i : 
ma malgrado cib raantengonvifi intatte , 
c fchiudonfi nclla vegnente Primavera . 

I Pe fe i non meno del Mare , che diFiu-
m c , vivono in un mezzo acquofo, che é 
caldo foltanto trenta quattro gradi; e per 
confeguente i l loro fangue , ed i loro fu
ghi íono deíla tempra medefima; cib non 
oftante poffon quefli foffrire qualíivogüa ca
lore da quefto grado , cioé dal trentaquat-
trefimo, fino al feífantefimo, e vivonfi in 
queílo grado di calore anche d'alcun poco 
vantaggiato y ed accrefeiuto . Ma quei pe-
fei , che hanno polmoni , e gli animali 
t u t t i , che refpirano , concepifeono un gra
do maggior di calore nei fughi loro, i qua-
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l i , allorché fon fani , vien toccaío ccn 
mano , come alzanfi fino al novaníefinvo» 
fecondo grado di caldo . I liraiti perianto 
di quefto grado vengono ad efler fifia ti nel 
trentatrecíimo , e nel novantaquattrefimo: 
dentro i l quale fpazio, o tratto le funzio-
ni vitali tutte d'ogni an ímale , le fermentazio-
ni di tutti i vegetabili, e le putrefazioni, 
si d 'animali , che di vegetabili, come al-
tresl le loro generazioni , le lor geftazio-
n i , o gravidanze , le loro incubazioni, i 
loro par t í , e le loro nutrizioni , vengono 
ad effettuarfi. Veggafi Boerhaawe , Chem. 
Par. i . pag. 374. 

Queflo grado vien meflfo m, opera caí 
migliori , e piti aecurati Chimici pe? 
fare gli El ixir , ed i fali alcalici vp la t i l i , 
non meno femplici , che oleofi; ed anche 
le tinture, e la digeftione del MercurioFi-
lofofico per la pietra. 

I I terzo grado di calore fi é quello, che 
s' eftende dal novantaquattrefimo grado nel 
Termómetro al grado dugento dodici, nel 
qual ultimo punto 1' acqua comunemente 
bolle : in tutío quefto grado 1'acqua c gli 
fpiriti nativi fono feparati da tutti i ve
getabili, e da tutt i gli animali , ed i l re-
fiduo feccantefi , faííí durevole , e preífo che 
immutabile. Gl i olj efienziali delle Piante 
per fimigliante guifa divengono volatili s 
ma i fali non meno, che gli olj ottenibi-
l i dai fughi recenti degli animali , alzanfi 
a ñento dentro quefto grado , ma piuttofio 
fi fiíTano , e s' ingrofiano in una materia 
fatticcía ,dura , frangibile ,infipida , e fen^ 
za odore, la quale rimanfi inalterata per pa-
recehi anni: dal che apparifee la falfita di 
quella opinione comune, che i fali volati
l i alcalici, ed oleofi vengono generati , e 
trovanfi nei corpi fani degli Uomini in 
quefto grado di calore . Tu t t i gli olj d i -
fiillatl fono preparati , come anche le ac-
que tutte medícate di femplici, fon difli l-
late in quefto grado di calore > e gli umo-
r i fanguigni, e ferofi degli animali vengo-
no ad eífere coagulad dall' acqua bóllente, 
in feparabili maíle: tutte le loro partí fo-
lide fono diftrutte, e cangiate in un tena
ce attaccaticcío liquor groífo , e per con
feguente in effo grado vengono ad eííere. 
gli animali tutti d iñru t í i , 

I I quarto grado di calore pub efler pre
fo nel Termómetro dai dugento dodici gra-
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ai fcicent© gradi, dentro il qual circui

to é eífetluabile la diftillazione di tutti gli 
G l j , delle lifcie faline , dell'argento vivo, 
e dell' olio di vetriolo : fimigliantemente 
dentro quefto grado di calore, fquaglieran-
nofi , e mefcolerannofi infierne il piombo , 
e lo ftagno . Gli olj, i fali, ed i faponi, 
non meno degli animali , che dei vegeta-
b i ü , in queQo grado di calore fannoíi vo' 
latili, ed acrimoniofi , tendendo piii, o me
no proporxionatamente ad un' Índole , e 
natura alcalica \ e le loro parti folide a-
fciugsnfi, ed abbrugianfi divenendo un car
bón ñero. Ultimamente tutte queíle divi-
íate materie vengono ad effere per intiero 
diñrutte , ed a cangiare affatto la natura 
loro , ed a perderé tutte le lor forze , e 
facoltadi tutte in querto quarlo grado di 
calore. Lo Zolfo foffiie poi , ed il fale 
ammoniaco, in quefto grado medefimo ven
gono ad eflfere fublimati. 

Jl quinto grado di calore é quelio , in 
cui fondanfi , e fi fquagliano gli altri me-
íalü , e che comincia dai feicento gradi 
del Termómetro r e termina in quel calo
re , per cui, od in forzadicui vien raan-
tenuto liquido il ferro. In quefto grado di 
fuoco parecchi corpi fono diftrutli total
mente: il vetro, Toro, 1'argento , il ra-
me, ed il ferro in quefto grado di calore 
rimangonfi per buon tratto di tempo fen-
2a alterarfi ; e tutti gli akri corpi fiííati 
vengon roffi roventi in quefto grado di fuo
co : i fali fiííati dei vegetabili , e dei fof-
fili fi liquefanno, e vengono ad effere fpo-
gliatidigran porzione dei loro olj, e ven
gono fempre , e fempre pib ad eflere a l -
zati verío un' acrimonia alcalica ; e cosí 
col!'arena , o colla pietra focaja polveriz-
zata divengon vetro . In quefto capo le 
pietre vivé da calcina fannoíi calcina , e 
gli altri corpi tutti , o íi vetrificano , o 
divengono volatili, e fono dileguati per 1' 
aria . 

II fefto, ed altiííimo grado di fuoco é 
quelio proccurato, o da una lente , o da 
uno fpecchio uftorio. Appena vihafoftan-
2a , che a tal grado di fuoco faecia tefta, 
e da eflb Toro , ed il diamante vengono 
grandemente alterati. L'effetto preffo che 
univerfale di quefto grado di fuoco fi é 
quelio di cambiare in vetro quafi tutt' i 
corpi fiffati: quindi é ftata regiftrata come 
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regoia , chej l maffimo effetto del fuoco 
fi é la vetrificazione dei corpi fiffati • e 
queño fembra , che ben lo conofceffero tut
ti gli antichiSapienti Afiatici , come quel-
H j che afferifcono in tutte le loro predi-
zioni, che il Mondo tutto alia perfine pe-
rirebbe nel fuoco, e peí fuoco, eche ver-
rebbe ad cffer percib cangiato in un tra-
fparcnte criftallo. 

A vendo noi per fimigliante guifa rego-
iato, quali fono i gradi del fuoco , r i ma
ne , che diciamo in qual maniera un fuoco 
poffa cñere alzato, e coníervato, o man-
tenuto in qudlfivoglia dato grado. Veggafi 
Boerhaawe , Chem. Par. i . pag. 376-

L' Alcohol , oppure lo fpirito di vino 
fomminiftra un fommamcnte debole , ma 
cquabiliííimo calore ; e quefto pub effere 
maneggiato, e diretto a parecchi gradi re-
golari |per via d' accendere piu o meno 
fiammelle d' effo in una volta , fotto ií 
vafo, che dovra effere rifcaldato. 

Dopo T Alcohol ne viene un' alimento 
da fuoco leggiero , fpungofo , e porofo , 
quali appunto fono, il fieno , lo Árame , 
le foglie fecche, i peli, le penne , la fe-
gatura , le feorze, o cortecce d'alberi, la 
paglia, la crufea, e fimiglianti . Dopo di 
quefte foftanze fe nc vengono gli olj , il 
fego , la cera , la canfora , la pece , la re
fina , lo zolfo , ed altre foftanze infiam-
mabili da quefte fteffe prepárate ; quindi 
ne vengono i legnami fiífi , duri, e pefan-
ti , non totalmente fecchi; e le braci , o 
carboni fatti da quefti, ed últimamente i 
carboni di rainiera , ed i metalü roffi ro
venti , E quantunque i materiali dell' ali
mento del fuoco fieno i medefimi, tuttavia 
pub effer dato un grado differente di calore 
per via d' úfame una piíi picciola , o piu 
groffa quantita in una volta . II calore prodot-
to differifcefimigliantemeníe , fecondo Tog-
getto, a cui dee effer cangiato , e la fuá 
diílanza dall'alimento del fuoco medefimo , 
e fuoi materiali; ficcome ogni calore dimi-
nuifcefi , e fcema , in proporzione alia di
ílanza da effo, ed últimamente il grado del 
fuoco pub effer modificato per via di at-
tizzare, d'agitare, e di comprimere i ma
teriali medefimi del fuoco, od attizzare e 
far aria intorno ad effo; e quindi é , che 
i foffietti diventana di un' ufo prodigiofo 
neir alzare , ed accrefeere la forza de! fuo

co 
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«o da un'alimento, o materialc medefimo 
diquello: a tutto c'ib dcc eílere aggiunto, 
che il grado del fuoco dee eífere grande
mente regolato dalla figura del forno , o 
fomace , la quale efíendo fabbricata con 
una fommita archeggiata, pub eífere difpo-
fta per modo a riflettere i l fuoco y e ad 
u n i r é , e raccogüere la fuá forza ad aléun 
luogo; e fe tutíe le divifate aífillenze,, cd 
ajuti fíeno in un íempo medefimo applica-
t i , noi avremo i l piü alto grado , che fía 
poffibile di fuoco volgare.. 

Lo fpavento, ed orrore , che hanno le 
beftie feh^agge del fuoco, é forprendentif-
fímo, G l i abitatori del Capo di buona fpc-
fanza dilungano i León i dai loro beftiami« 
e ne gli tengOiio lontani per me'zzo del 
fuoco; ed i l popólo Ceiloneíe fa sloggiare 
le T i g r i , e fboitgliaats atroci belve dalle 
loro piantagíoni nella maniera medefima . 
Per meizo del fuoco i D a i n i , i Capriol i , 
e fimigHanti fiere poíTono efTer prefe neil' 
appreíTo guífa : Due uomioi porterannofi 
al bofeo m terapo di notte i uno di effi 
portera, ful fuo capo un vafo , o cenca di 
ierra cotta , entro a cui fíavi accefo un 
foco di legne , e di refina , ed in mano 
condurra una filza di otto campanelli ; e 
F altr' uomo verrá ferrato alia vita dietro 
al primo colla fuá lancia in refia . Allor-
che i l Daino , od altra belva foraígliame 
vedra i l fuoco, ed udira i l fuonodeicara-
panelli., balze a fuon del fuo covo , fer-
meraffi m quattro piedi, e fiaraíTi fifíamen-
te guatando; ed in quefta pofiíura 1'uomo 
avente j 'afia 1'uccidera con ogni maggio-
re agevolezza . In quei paefí , ove regnano 
T i g r i , Leoni, efirnigjianíi atrociííime bel
ve , purché gli uomini , che vi bazzicano, 
cammmino lempre in compagnia del fuo
co , laranno fempremai fícuri di non rice-
verne i l menomo danno Vegg. le Tran-
íazioni Fílofof. fotto i l Numero . pag. 1094. 

FüOCO dai liquori freddi. Eg'i fi é pof-
fibiJíffimo i l produrre i l fuoco, e la fiamma 
per vía dclla fermplice mefcolanza di due 
liquori freddi nellíi maniera íeguente. 

Prenderai due dramme di gagliardo , e 
recente ípirito di nitro preparato con olio 
di ve triólo e ponendolo in un bene afciut-
t o , e netto alberello, lo coliocherai fotto 
un camino : pofeia vi verferai fopra tut
to in un fiato una drararaa d' olio di ga-
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rofani , e vcrravvi immediatamente pr®-
dotto un gagliardiffimo ftrepito , ed una 
fiamma confiderabile ; c^ abbafíata , ed e-
ü i n t a , che fiafi la fiamma divifata, faraf-
fi formata entro 1' alberello medefimo un* 
afciuttiffima refina. Veggafi Shaw , Lexio-
n i , pag. 399. 

Fuochi lambemi. Fra il numero di que-
ñe fiamme , o fuochi lambenti, o dir gli 
vogliamo, innocenti, fi é il fiamraeggiare 
delíe earni in certi dati tempi. E' flato co-
raunemente fuppofto, un tal fenómeno ef-
fere únicamente dovuto alia putrefazione 
della carne medefima , e che quefia per 
modo alcuno non luceflfe fino a tanto che 
non fi trovafle vicina a quello flato ; ma 
1' efperienza ei ha fatto pafieivamente toe-
car con mano il contrario . Noi abbiamo 
nelle Tranfazioni Filofoficbe un' iñoria di 
un pezzo di vitella, la quale venne offer-
vato , come riluceva in tempo di notte fu-
bit o dopo , che 1' anímale era flato uccifo ; 
e tuttavia quando fu mangiaía fu trovata 
odorofilTima , ed una porzione d' eífa vi«-
tella, che venne eonfervata per continuar» 
ne 1'efperienza, continuo ad eíTer mangia-
biliífima per parecchie giornste dopo il ve» 
duto fenómeno . U n fuoco fímigliante non 
é delia natura del fuoco comune , o della 
comune fiamma, e diffenfee daquellanont 
foiamente nella qualita abbrugiante , o fco£-
tante , ma ella é diverfa exiandio in que-
ñ o , che una tal fiamma non é nell' acqua 
eflinguibile . Una períona , che fecefi a 
premere il divifato pezzo di carne, videíi 
tuíta la fuá mano coperta di fiamma , e 
queña fiamma conttnub eziandio, allorché 
colui 1' cbbe tuffata nell' acqua \ ma fafeian-
dofi la maao medefima con un tevaglioli-
no , la íiararaa venne ad eftinguerfi , tá & 
totalmente tíüeguarfi . Ella non é cofa ri-
ra i l trovare le budella. di majale , allor-»» 
ché fono agg'uítate , e prepárate dalle buo-
ne donne per farne i fanguinacci , e pofti 
nella lor concia lucono nella divifata ma
niera. Alcuni di quefli pefcéi, mentre tro
va nfi fotto quefta manipolazione , d' ordi
nario nuotano nell'acqua , ed altri vanno 
al fondo. Quel l i , che vi nuotano, oftan-
novi a galla , fono quei fo l i , che lucono „ 
La luce , che fopr' effi fi mira , é fomiglian-
tiíTima al piíjcbiajo, e forte fcintillaraen-
ío della Luna j e pub eíTer benlírimo co-
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gggregato deí!e piíi foüde terreíln particel-
le , che nuotando nella matef/a rápidamen
te fluida del primo elemento, diventano a 
dismifura in aueilo agicate i e per qutfia in-
tenfi agiíazione o moto fono difpoÜc a daré 
la fenfazione di calore, di luce, &c. Vedi 
CARTESIANISMO, 

WFucco, fecondo i ! Cavalier IlaccoNeu-
ton , é un corpo talmente ícaldato , che 
manda luce in copia ; Vedi LUCE . Impe-
rocché che altro é , dice quedo Filofofo , i l 
ferro roventato, fe non Fusco P e che altro 
é un carbone accefo , od ígni to , fe non le-
gno revente e calda all' eftremo ? Con che 
egü vuol daré ad intendere che i corpi che non 
fono Fucca , pofíono eífere cambiati e conver-
t i t i in FHOCO . VediFiAMMA,, 

Egü ha non poco tempo che fi difputa tra i 
Filofofi , fe ilF^oco fia una qualche foíbn-
2a fpecifica , originalmente diílinta da tu te 
Taltre ; o fe egh fia materia coraune degü. 
altri corpi, ma fol fotto certe peculi-m modi-
ficazioni: cioé,. fe i\ Fuoco, fia tale per fuá, 
propria natura, o per cagion del moto? 

Secondo a'cuni de' piü moderni Filofoñ r 
i l Fuoco é una certa foílanza , od un cor
po fui generis, originalmente tale j e non 
producibile dal moto, o dall'alterazione d'al-
t r i corpi ^ 

Queíli Autori deferívono il Fuoco per un 
corpo fottiliíiimo, mobile, penetrante , !a 
cagione o 1'iftrumento. del calore e del la la
ce . Alcuni d'eíTi sggiungono, che quando 
i l Fuoco entra nell'" occiso ia linee rette , 
produce o eccita 1'idea dtlla luce; i l qual 
moto rettilineo credono affoiutamente ne-
ceífario all'¡dea della Luce . Vedi L U C E . 

Dove all 'oppoílo, per produr calore', e 
gli altri, eífetti del Fuoco, un tal moto ret
tilineo non fi ricerca ; ma anzi un moto, 
vario , irrcgolare, é pm adaíto a produrli 
Vedi CALORE., 

La natura, del Fuoco é cosí mirabiíe, ed 
añrufa, che gli antichi lo riverivano come un 
D i o : tra i moderni, appena potretnmo ad-
ditare un foggetto in, tutta la Filofófia, di. 
maggiore i m por tanza , e meno intefo .. 

H Fuoco, in fatti , é 1' iftrumento. uni-
verfale di tutto 11 moto ,, e di ogni azione nell" 
Univerfo: fenza í\ F u o c o t u t t i i corpi di-
venterebbono. immobili ; come in un rigo-
íofa inverna attualmcnte vediamo, i noílri 
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fíuidi diventar fol idi , permancan^a ch cíío. 
Senza i l Fuoco, un uomo s'i ndurirebbe ha 
una Üatua, e ¡a Üefs'aria fi fifferebbe in uní 
falda e rígida maífa . 

l \ Fuoco adunque é la cagione univerfale 
d'ogni cambiamenta, o mutazione ; impe-
rocché ogni mutazione fi fa per mezzo del 
moto ; e tutío i l rnoío per mezzo del 
Fuoco n 

Diverfi Autori fi fono afTaticsti per m u -
tere que lio grande agente nel fuo giufto ju
me y ed in particolare il gran Boerhaave , in 
un nuovo^ corfo d'efperimenti, edi let ture , 
fatte a bello fludio su queüo foggetto, D z 
Igne.. La fomma della fuá dottrina fi foggiu-
gnera qu: da noi.. 

I I F u eco ñ diíiinguc in due fpezie : coxnz 
egli é in fefteíTo, áet to Fuoco elementare; e 
come é con altri corpi cong;unto, chiamato 
Fuoco culinare.. 

I I Fuoco puro, o elementare f é tale quale, 
egh efiite inie lleíTo;. che folo propriaranue 
ch ¡ a m i a mo Fuoco.. 

Fuoco comune y o culinare y é quello che 
efiíle ne'corpi igni t i , , od eccitati dal primo-
ntlie. mate ríe combuílibili , le cui minute 
particelle unendoíi, con quelle del puroF/.'o-
co r coíliíuifcono una, pura Fiamma .. Vedi 
FIAMMA. . 

Queil'ultimo é impropriamente chiamato. 
Fuoco j attefoché fol,unen te una picciüla parte 
di eíTo é Fuoco. reale, o puro. 

I I puro Fmco y quale egü é , raccolto in un 
vetro o ípecchio uílorio,. non da. fiamma , 
néfumo,, né ceneri &c. confeguentemente, 
ne' corpi igniti , quello che fiamaieggia , che 
fuma, &c. non é feraplicemente Faoco. 

Gli efFctti , la natura, le proprieta, &c , 
di ciafcuno laranno da noi confiderati. 

L, I I Fuoco puro o á elementare, d i per-sé,, 
é impercettibile : e fol amen te fi diícuopre 
per mezzor di. certi eíFetti , ch'egli produce, 
ne 'corpi; iquah effetti fulamente s'impara», 
no , coaolíervare le mutazioni che nafeono in 
eotcfti corpi,, 

I I primo effelío del Fuoco puro y. o elemm~ 
tare fopra i corpi , é i l calore , che total
mente proviene dal FWOÍÍ? ed in íalraanie" 
xsíy che la mifura del calore "íefempre la m i -
fura, del Fuoco y e quella del Pupeo lo e del 
calore Onde i ! calore é infeparabile dai-Fua* 

Vedi CALORE* 
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I ! fecondo ¿ , la dilataztone in tutt i í 

corpi íolidi , e la rarefaztone in tut t i i 
f luidi . 

Che ambedue quefle fieno infeparabili dai 
calore , egli é evidente da molti e molti 
cfpcrimenti. Una verga 5 o sbarra di ferro ^ 
rifcaldata , ere ice in tutte le fue dimenfio-
n i j e tanto piu crefee, quanto vie roaggior-
mente rifcaldafi : efponendola di nuovo si 
freddo, ella íi contrae, e ritorna fucceífiva-
mente per tutti i gradi della fuá dilatazio-
ne, fmché arrivi alia fuá prima mole; non 
efiendo mai per due minuti fucceíTivamente 
della fíeífa magnitudine . 

I I fimile íi oíferva nel piü peíante di 
tut t i i corpi, 1'oro ; che, quando é fufo , 
oceupa niaggiore fpazio di prima : cosí i l 
mercurio , i l piü pefante di tutti i fluidi, 
fappiam , che afcende in un angufto tubo 
fopra del Fuoco , a plti di trenta volte la 
fuá altezza. Vedi R AREFAZÍONE , e DILA
TA ZIONE . 

Le leggi di queft'efpanfíone , fono in . Che 
rifteffo grado di Fuoco ra refa i fluidi piu 
prefto, ed in maggior grado , che i folidi. 
Sen73 quefío, i l termómetro non farebbe di 
alcun ufo; poiché la cavila del tubo fareb
be allor dilatata neila fteífa proporzione , 
che i l fluido é rarefatto . 2O. Piü leggiero 
che é i l fluido , piü dilaíato é dal Fucco. 
Cosí l'aria , che é i l piü leggiero di tut
t i i fluidi , s' efpande piü di t u t t i ; e do-
po l'aria , lo fpirito di v ino . Vedi T E R 
MÓMETRO. 

I I t e ñ o effetto del Fuoco su i corpi, é i l 
meto : imperocché i l fucco, nelio fcaidare , e 
dilatare i corpi, debbe neccííariaraente move
ré le loro part í . 

I n fatti tutto i l moto in natura proviene 
dal folo Fuoco ; tolto i l quale , tutte le cofe 
diventano immobüi . A l i ' aíTcnza di fola-
mente un certo grado di Fuoco ^ tutti gli ol) , 
i graffi, le acque, i v i n i , le cervogie , gli 
fpiriti di vino , t vegetabiii, gli animali &c. 
diventano duri , rigidi e inerti : c mi ñor ebe 
€ il grado del fuoco , piü preflo e piü vioiente-
snente fí fa que lia indurazione. 

Quindi , fe vi foffe i l grado maffimo él 
freddo, e tutto i\ Fucco fofle aíTolutamente 
tolto , tutta la natura fi trasmuterebbc ia 
un corpo concreto t folido , come Foro , 
i dura corae i l diamaote . Ma coll1 appli-. 

ruó 
cazione del Fuoco, ricuperertbbc la fuá prima 
mobiüta . 

Confeguentemt nte , ogni diminuzione 
di Fuoco é accompagnata da una propor-
7Íonevol diminuzione di moto: e viceverfa. 
Vedi FREDDO. 

Queflo fuoco, i cui efTetti fiamoandati rt-
ferendo, non ha bifogno d'aria, o di pábulo 
per foltentarfi o coníervarfi. 

Imperocché metiendo alquanta calce di 
fíagno o di piombo , nel recipiente efauílo di 
una macchina pneumática ; ed applicando 
un vetro uflorio , cosí che i l foco cada su 
Ja calce, la confeguenza fara , una dilata-
zione vetmente della calce , dal centro vcr
ío la circonferenza ; per lo che i l recipien
te íi romperá in mtlíe pezzi. Efeunaquan-
tita di qualche olio aromático ü veril nel 
vacuo , su lo fpirito di vino , nc nafeera 
immediate un gran Fuoco, con gran riíchio 
de' circoftanti. 

T u t t i i fopramentovati eííctti del Fucco 
elementare fi poífono aumentare in diverfe gui-
fe; come 

IO. Per mezzo dell' atmzione, o d' una 
veloce agitazsone , o tregamento di un cor
po contra un altro . Ció appar ne1 folidi : 
una attrizione gagliarda di una pietra foca-
ja , e dell' acciajo , ognun sa che produce 
fcintille . Cosí ne'fluidi, i l cremore , per lo 
jungo sbattirnento per fepararne il burro , fen-
fibilmente diventera viavia caldo; e un ba
rómetro rende 1'effetto ancor piü diícernibile » 
Vedi ATTRIZIONE . 

In faí t i , tutto i l calore d' un anímale na-
fce daíl'agitazione e dali' attrizione delle par
tí de' fuoi fughi 1' une coll' altre , e con-
tro i latí del vafo. Vedi C A L Í D U M / « • 

natum. 
I corpi i piü folidi , duri , ed elaflic* y 

agita ti cosí , quanto piü han no punti di 
contatto , tanto piü intenía é la forza , con 
cui íi urtano gli un i gli altri , e maggio-
re é i l loro moto : e quanto piü celerí 
fono i contracoipi , e quanto piü a lungo 
cont iouaí i j tanto, piü grande é i ! calore pro* 
dotto. 

Cosí , un pezzo di fpogna fregato leg-
germente, e per un poco centro di un altra 
pezzo, non acquifta calore feníibile: ma ua 
grande, e peíante pezzo di ierro, vivamen
te confricato contro di un altro in una fiar 
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•ion fredda ( quando i corpi fono piu den-
fi ) Cubito acquiílera un calore intenfo, fuf-
ficiente ad accendere i l folfo , la polvere 
da íchioppo, &c. 

Cosí un coltello preílameníe arruotato 
fopra una fecca ed aípra pietra , dará ícin-
tiíle di fuoeo ; ma íc vi s1 interponga dell' 
o l io , o qualch'aítra materia pingue , non 
ne proverra calor fenfibile , e le punte di 
due aphi fregate quanto fi vogüa a lungo 
con veemcivia Tuna centro 1' altra , non 
diventeranno mai calde; perché folo fi íoc-
cano in pochi punt i . 

Quindi y IO. I globuü de! c r ú o r , o del 
fangue reílo , fpinti dalla íorza del cuore 
gli üni centro gii a l t r i , o centro i parieti 
deU' alteric, eccitano piu calore che i globuü 
del fero , o d1 aitro umore rsell' anímale . Quin
di 2 O . quelle partí che piu abbondano di que-
íYi globuli di íangue cosí agitati, per efera-
pio il cuore , i l fegaío, e la Seña , íaranno 
piu calde di tutte i'altre : e quanto piu den-
ío é il fangue, ceíeris paribus, tanto m?.g-
gior fara i l calore, &c. 30. Quanto piu ve-
loceraente fono ripetute le contrazioni del 
cuore, tanto tnaggiore i l calor fara. 

La feconda maniera di aumentare 1'efFet-
to del faoeo elementare , é coa gittare una 
quantita di vegetabili umidi o verdi e fre-
fchi, recifl mentre fon pieni di umor nu-
t r i i i o , in un gran mucchio , e premerli 
giíi ben bene ; 1' effetto che ne feguira, fa
ra i l rifcaldaríi, i l mandar fumo , e ícop-
piare in fiamma. 

La terza maniera é , con la miñara di 
certi corpi freddi . COSÍ l'aequa e lo fpi
nto di v ino , prima fealdad , moho pih cal-
di diventano col mefcolamento : cosí qual-
eun dfgli olj pefaníi aromatici , come di 
gherofani, di cannella , di faíTafras, di gua-
iacum &c. miño con fpirito di n i t ro , di-
ventera e íhemsmente caldo , e fcoppiera 
come un va!cano . E 1' iíkflb dir íi pub 
deila fpirito di nitro , e delle limature d' 
scciaio. 

Un effetto fimigüaníe fi pub avere dai 
corpi fecchi . Cos\ i l folfo puro e le lima-
ture d'acciaio , ben macinati e mefehiati in 
quantitadi cg.uali , con tanta d' acqua che 
l i riduca in una paila fecca , e meííi per 
un' ara o due in qoalche luego, anche íot-
4Q tesra % fumerauno e raanJcranno fiam-
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ma; e ció con tanto maggior veemenxa , 
quanto piu fortemente faran premuti. Ve
di TERREMOTO . 

La quarta é per raezzo de' fosfori, che 
fono una fpezie di magnete preparata col-
le partí degli animali , che imbeve e r i -
tiene i l fuoco per molte etadí . Vedi FOS
FORO . 

Ma in tutte quelle maniere, non appar 
che fuoco alcuno íi ecciti o generi di que! 
che non era fuoco prima : imperocché , se 
in un giorno d' invernó rigorofo voi fre-
gherete una laílra d'oro vivamente centro 
un' altra, ambedue diventeranno per gradi 
vieppiü calde , finché alia fine fi rovente-
ranno, e ñaran preífo che per liqucfarfi : 
e puré in tutto quefto fratterapo le laftre 
non perdón niente del loro pefo , ma íi 
gonfiano e s' ingreíTaoo in tutte le loro 
dimenfioni. 

Di qui fegue, che le particelle deM' oro 
non fi convertono gia , mercé ¡a confrica-
zione, in fuoco j ma il fusco eíifteva pri
ma i e tutto T effetto della confrieazione 
&c. é raccogliere , o adunare una quanti
ta di fuoco che prima era difperfo per i * 
atmosfera . 

In fatti , non fí pub fare o produrre jnoca 
di nuovo .. Tut to quel che fi pub fare , fi 
éy d'infenfibile, renderlofenfibile, cioe rac-
cogiierlo da un maggiore fpazio in un mi
nore , e dirigerlo e determinarlo a certi 
luoghi . Cib fi fa , ficcome divifammo di 
fopra, col moto, coli'attrizione, &c. 

I i Solé contribuifee altresi molto a re-
care In luce i ! faoco , per mezzo del fuo 
rápido moto atíorno del fuo aífe ^ con che 
le íceofe particelle , diffufe da per tutto r 
vengono dirette e determínate in linee pa-
rallele verfo certi luoghi, dove i l loro- ef
fetto diventa manifefto. Vedi SOLÉ, 

D i qua é , che noi percepiarao o fen-
tiamo i l fuoco quando i l Solé é fopra i " 
orizzontc, ma, quando egli difpare, i l fuo-
impulfo o la fuá preífione eííendo tol ta, i l 
fuoca continua ad eífere difperfo alia laiga 
per lo fpazio etéreo. 

l o fatti , non vi é meno fuoeo nel no-
fíro emisfe.ro in tempe di notte , di quel 
che ve ne fia i l giorno y ma egli miJíica 
fojamente della aggiuíUta determínazione 3 
che ' i face i a fsatire • 
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U n ' altra maniera di tenderlo fenfíbtk » 

fi é , con raccogliere i raggi paralleli ia 
minore fpazio, col mczzo di vetri convef-
fí, o fpecchi concavi. Vedi LENTE , fetm 
U S T O R I O , & C . 

Queño Fuoco elementare é prefente per 
tu t to , in tutti i corpi, in ogni fpazio , e 
ín tutti - i tempi; e cío in quantiíadi egua-
l i ; imperocché , vadafi dove fi vuole , su 
la cima delle piü aite montagne, o difcen-
dafi nelie piü baífe caverne \ o che níplea-
da i l Solé, o no; nel piu freddo invernó, 
o nelia ftaíe piu cocente ; per un o o per 
l'altro o per tutt i i mez?i íopramentova-
t i , fi pub raccoglier Fuoco; non vi é 1 u o -
go in natura, dove Tartrizione di due ba-
iíoni non lo renda fenfibile. 

Sin tanto che i l Fuoco rimane equabil-
mente, e indeterminato in qualche luogo , 
non fi d.fcuopre per cffcito ve runo . Nel 
tempo il piu rígido non ei accorgiamo d1 
influenza o d' cffato alcuno del Fuoco , 
quando nel tempo medefimo fe egli raecol-
gaíi e determinifi mediante T a í t r i t o , ei di
venta raanifeíio. 

_ Col matare al Fuoco la fuá determina-
zione , e dargli impulfo in linee eonver-
genti , fi accrefee il fu o momento . Ne 
fon teftimonj i fenomeni de' vetri uftorj . 

Ma come 1' attrizione , come i crudi 
vegetabui , &c. contnbufícano ad alte
rare la direzione. del Fuoco , non é bza 
chiaro^ 

Da quefío Fuoco , e dagü efietti fopra 
mencoyati , dipende tutta la fluidita degli, 
umo5 i , de' fughi &c. qualudque vegetazio-
ne , putrefazione , fei mentazione , calore 
anímale , &c. Vedi FLUIDITA1 , VEGETA-
ZIONE , PUTREFAZIONE , &c. 

I I . Ma in qualunque maniera che il F^a-
co fi raccolga ne' corpi, al ceífare delia ca-
gione colhgente , íubito ei ícomparifee di 
nuevo, quando. non fia fupphto con qual
che pábulo. Nel qua!. cafo ei. diventa Fuo
co Cu Uñare. 

Per pabilo á t \ Fuoco r intendiarao tutío; 
quel che riceve, e rítiene i l Fuoco , e che 
per tal mezzo fi' confuma , o almeno íí; 
rende infenfibile.. Vedi PÁBULO. 

I I folo pábulo del Fuoco , in tutta la na
tura, é Tol lo , i l folfo, o i l grafio de'cor
pi :; e4 i corpi fon pábulo o fon combufti-
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biti foltanto, per cagion dell'olio. che cotí-
tengono. 

Quindi i 0 . T u t t i i vegetabiü non t r o p -
po umidi , né troppo íecchi, danno un tai 
pábulo; fopra tuteo queili , che contengo-
no la maggior quantita d ' o l i o ; come i le-
gni baiíamici e refinoíi &c. 20. Tu t t i i 
carboni vegetabiü ed animali fono un pá
bulo adatto per mantencre i l Fuoco \ come 
eífendo quelie fole par ti de' vegetabiü e de
gli. animali , che hanno efalata l'acqua lo
ro td i i i a le , ed han ritenuío 1' olio , ine-
rente in forma ncra , nclla lor térra . 3°» 
T u t t e le terre e glebe f o í í i i i , bitummofe , 
&c. 4° . Tu t ta ¡1 folio minerale, fia puro , 
ovver imito c o n terra , con pietra , o rae-
talli ; come il carbón foííile , &c. 50. II 
graífo e lo fierco degli animaü . E 6o. di-
verfe produzioni chimiche; come o! j , fpl« 
r i t i inflammabili &c . < 

Quefto Fuoco, che abbrucia i corpi com-
buílibili , richiede T aria , per foílentarlo : 
tolta la quale , i l Fuoco immediate fi dif-
fipa : come appar dagli eíperimenti nel 
vuoto „ 

E tuttavolta , i l Fuoco non regge imme
diatamente , o fopporta F aria ; ma Lrnpre 
¡a rifpinge ; e per cotal mczzo fi forma una 
fpezie di volta , o di fornace aerea tu t t ' i n 
terno ; la quale per i l fuo. pefo , e per la 
preífione dell'aria incombente, aglfce fopra 
tutte le particelle, o corpufcoli , che fanno 
sforzo affin di pervaderla , e fuggirfene , e 
si riticne il Fuoco, e 1' appüca alia materia 
combuííibile ̂  

Quindi , quantO: piu pefante é 1' aria , 
tanto piu veemente é il Fuoco: e percib in 
un tempo vie. piíi freddo, oíTerviamo, che 
i l Fuoco adopera con maggior violenza, che 
ia un ternpo. caldo 

Ma fe 1'aria rattenga i l Fwoco per i l fuo 
folo pefo ( i l , che farebbe anche l'acqua ) 
fi púa mettere in dubbio: e fe. la fuá ela-
iíicita. vi contribuiíca, o no come anco 
fe vi fia per avventura qualche altra ignota 
proprieta, nelf aria, che vi abbia parte, v i 
pub eíTere; controverfi i . Ci fa fofpettare al-
cuna tal cofa, i l rifiettere che ogni aria 
non é adatta per mantcnerc la fiamma « 
Vedi ARIA ., 

Queflo Fuoco ,, liell15 abbruciare qualche 
materia combuñibile$i porge un Fuocartfplea* 

Jen-
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¿ente, od una fiamma-, o 1' un e I'aitro , 
fccondo la diverfua- del pábulo ; _cd aíTai 
fpeííb, da fumo, fuügine, e cenen. 

II Fuoco Yifplendente > o luminofo, parche 
íla F«oco elementare, aítratto verfo le par
tí del folfo, o deU'olío con tal forza e ve-
locita, che le muova e le fcuota violente-
mente, le circonvolva , le divida , e le at-
tenui, e si le renda volatüi , e facili ad ef-
fsre fofpinte: raentre, frattanto, 1' aria , fa-
cendo tutt ' intorno la fuá volta o coperta , 
le raffrena e le prcme , le dirige e determi
na al folfo, e le mantiene raccolte nel loro 
luogo, o pábulo, mentre la materiacombu-
ftibile é diffuía tutt ' interno. 

Non par che altro fía la Fiamma , fe 
non fe un folfo denfo agitato , come s' é 
detto in prima, dal fuoco elementare : cosí 
che il fuoco é fpinto con un gran moto at-
torno delle aggiranti particelle del folfo . 
Vedi F I A M M A . 

La fuügine fembra eíTere prodotta, allor-
ché i l fuoco ed i l folfo non pub fcoppiare in 
fiamma; eflendo una fpezie dicarbone, ehe 
confta di un folfo denfo, e di un olio atte-
nuáto con térra e faie. Vedi F U L I G I N E . 

I I fumo c, per quanto pare, la materia 
combudibile, quando principia ad eífereab-
bandonata dal fuoco elementare : iraperoc-
ché fe i l fumo viene poi a paííare per una 
fiamma, egli ñeflb diventa fiamma . Vedi 
F U M O . 

Finalmente le cenerí fono la térra ed i l 
fale, che il fuoco laícia i n t a t t i . Vedi C E 
N E R Í . 

I I fuoco fi pub diílinguere in rifplcndcnte , 
e non rifplenáente : imperocché eííervi Fuo
co, che non manda luce , é evidente dali' 
oflfervare che un pezzo di ferro cavato dal 
fuoco avanti che fia rovente , dará tuttavia 
fuoco al folfo. 

I I fuoco rifplendsnte fi pub fuddividere di 
nuovo in due fpezie: queila che fcalda; co
me i l ferro rovente : e quelia che non fcal
da , come i l fuoco che oílervafí ne' pefci pu-
t r i d i , nel legno marcito , &c . i l cui olio 
principiando ad e fie re agitato ed attenuato, 
genera luce, fenza alcun calore , per quan
to ne poífa e fie re giudicc i l te rmómetro . 

D ¿ fuochi rijplendenti, e che nello fieffo 
tempo rifcaldano, i l principale é quello del 
Solé , come lo chiamiamo; abbenché, fe i l 
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fuoco fia realmente fcagliato fuor dal" corpo 
del Solé ; o fe quefii fia i ! ftoco comune 
vago , univerfale , determinato dal Solé , 
non é facile diré. Quedo/«oco piíi comune-
mente da noi confiderafi fotto la denomina-
zione di Luce . Vedi SOLE , e L U C E . 

Queüo fuoco folare , nel calcinar cen í 
corpi, fa qualche aggiunta a! loro pefo . Ve
di C A L X , e G A L C I N A Z I O N E . 

C o s í , 1' antimonio efpofto nel foco di uri 
vstro ufiorio , fu me ra per un pezzo ; e la 
maggior parte di eííb parra sfumare e fvapo-
rare: ma , fe fi provi colla bilancia, fi tro
vera aver egli guadagnato nel pefo . E fe egli 
di nuovo fi applichi neT foco di un vetro 
piü grande, di nuovo mandera fumi ; e tut
tavia ne verra accrefeiuto di pefo. 

Oltre i l folare, vi é parimenti un fuoco 
fotcerraneo. Quedo appar nello fcavare fot
to térra: imperocché la prima gleba , vici-
na alia fuperfizie, é rifcaldata dal calor del 
Solé , e a mi fu ra che piu fi aífonda , ella tro
va íi piü fredda , onde ne' paefi caldi s' han-
no delle conferve di ghiaccio a qualchepro-
fondita fotto tér ra ; fin a tanto che , arri-
vando ad una certa profondita , cioé a 4 0 , 
e 50 paíí i , ella comincia a divenir piíi cal
da , cosí che i l ghiaccio non vi pub fuííi-
fiere j e ad una profondita ancor maggiore , 
v ' é tanto caldo, che leva la ref^.irazione, 
eftingue le cándele, tkc. E fe lo fcavatore 
vuoie arrifehiarfi di gir piü i n n a m i , e por
tar feco una candela, mette fovente i l luo
go a fiamme, i fumi fulfurei, reíi volatili 
dal fuoco fotterraneo , prendendo fiamma 
dalla candela. 

Dal che appare ^ che vi é un' altra fof-
. gente di fuoco, o un ahroSole, nel fen def-

la té r ra , che da moto e vita ad ogni cofa 
che iv i o ful globo proviene ; e di piü , 
che i l centro della térra , é mero fuoco ; 
i l qual fuoco s'infenfce altresl , eíTere per
petuo, dai vulcani , e dalle rriontagne ar-
denti , che fappiamo gittar su fuoco , ed 
averne gittato fin da' piü autichi terapi . 
Vedi V U L C A N O . 

V i fono adunque due gran fuochi, i l piü 
alto o folare; ed i l p;ü bafifo , o fotíerrar 
neo; in ogni altro contó fimili. Vedi S O T -
T E R R A N E O , & C . 

Fuoco, nella Chiraica, é il grande irtru-
raento, col quale la maggior parte delle ope

ra-
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razioni dell'arte fi compie . Vedi CHIMI-
CA . 

La fpezie , i) grado, la direzione , &c. 
del fuocOf fono cofe alie quali ha fopra tut-
to da por mente il Chimico . La diverfita 
del fuoco fa una grande differenza nel rifui-
tato dell'efperimento ; cosí che 1'efFetto me-
deíírpo j e. gr. non proveru , fe fi facciaun' 
cfperienza col fuoco di fpirito di v ino, o fe 
ella fi faccia con quello del carbone. 

E a queda cagione , i l Síg. Boyle , nel 
fuo trattato degli efperimenti inafpettatamen-
te fruílranei, aítribuifee, l'avcralcuni con 
fucceíTo provati degli efperimenti , e altri 
non effervi r iufci t i . 

I fuochi , che principalmente fi voglion 
dai Ch imic i , fono quelli che non danno fe-
c i , od avanzi; non fale, né fumo : e tali 
fono quei del Solé , e dello fpirito d iv ino . 
Quei che lor vengono immediate appreífo 
nella purita , fono gli olj difiillaíi per ve-
ficam; i quai perdono la loro térra ed i l 
lor fale, col bolíire e col!' agitarfi nell'ac-
qua : cosi che piü volte che la diñillazio-
ne é ripetuta , eglino fon refi piu puri : 
dopo quefti viene la zolla di térra fecca 
combuftibile. 

Perveri ta , anche la maniera con cui s1 
agita o fveglia i l fuoco , troviamo aver 
qualche efFetto: C o s í , AcoíU 1. 4. c. 5. r i -
ferifee, che nel Perú , quando vogliono ñrug-
gere , e feparare il loro argento dalla tér
r a , &c. fe i l fuoco fi anima coi mantici, la 
fufione non fi compie ; né altro fuoco rie-
ice, fe non fe quello in cui foffia i l vento 
eccitato dalla caduta di qualche acqua •, di 
maniera che fono coftretti di ricorrere a 
tubi affai grandi, collocati appié di grandi 
montagne, o cataratte ; i quali conducono 
i l vento generato dalla caduta dell' acque , 
ai lor lavori . 

I I grado del fuoco , o la raccolta e dire-
zione del fuoco , fin al grado opporíuno per 
ciafeuna operazione, é quafi la fomma ed il 
tutto della Chimica: imperocché i l fuoco , 
e. gr. che richiedefi per liquefar metalli , 
non é per modo alcuno adatío a difiillare 
lo fpirito di v ino . 

Ora, la maggiore o rainor forza del fuo
co dipende altrcsi da una maggiore o minore 
quaotita di eífo raccolta in un foco : impe-
yocché quanto al fuo moto , non pare che 
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fia in noílro potere alterarlo, o fare alcun 
aumento, o alcuna diminuzione della forza 
del/«oro per qneüo con tó . 

I Chimici ufano quattro gradi principali 
di fuoco nelle loro operazioni. 

I I primo é cguale al calor naturale del 
corpo umano; o piuttofio aquello di una 
gallina, che cova i fuoi ovi ; che é come 
la mifura: e pero quedo primo grado me-
glio mifurafi con applicare un termómetro 
ad una gallina; ed aicuni Chimic i , col te
ñe re il fuoco di continuo fin a quefio gra
do , col mezzo di un termómetro , hanno 
fatto fchiudere de' polli dagli o v i . 

Con queño grado tutte le lor digeflioni, 
feparazioni lente, e foluzioni, tutte le di-
fiillazioni modérate , le fermentazioni e íe 
putrefazioni da lor fi compiono. Vedi DE-
GESTIONE, DlSTILLAZIONE , &c. 

I I fecondo grado del fuoco é quello che 
da dolore ad un uomo , ma non difirugge 
o confuma le parti *, come i l calore di un 
Sol coceóte di ftate , che rifcalda ed in-
fiamma la pelle ; e talvolta ancora fa le
var vefiche. 

Quefto fi adopera nel fare feparazioni deí 
corpi piu pefanti, che il primo grado non 
ha potuto feparare , come puré in alcune 
fiífazioni, particolarmente quclla del mer
curio, che fi rende fiífo per via d'una in-
troduzione gradúale di un cotal fuoco fra 
le parti del mercurio. 

Egli fa rapprendere ( ÍO^/Í/Í'^ ) il fero áel 
fangue, ed i l blanco d 'uovo, e si cagiona 
raortali infiammazioni ; ed é troppo inten-
fo per qualunque digefiione, putrefazione 1 
o fermentazione. 

I I terzo grado di fuoco ^ é quello dell'ac
qua bóllente, che fepara e diítrugge le parti 
de'corpi. Que ño grado é peí fettamente fia-
bile *, imperocché 1'acqua, quando bolle una 
volta, eli 'é al fuo fomrno grado di calore, 
né pub eflere oltre portata un momento , 
per quaifivoglia aumentazione di fuoco , o 
di pábulo; come fu prima oííervato dalSi-
gnor Amontons. 

Queflo grado ferve ad attenuare , a fe-
parare , a filfa re , ed efeguire alíre opera
zioni , dove i due primi non farebbono 
efficaci. 

I I quarto grado ¿ quello , che liquefü 
metall i , e diíírugge ogni altra cofa. 

Que-
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Quefto grado é troppo verrnente , si che 

non fi pub col termómetro üimare o calco-
lare i queíF iftrumenío non eíTendo capace 
di reggervi, o di fopportarlo; e percib eglt 
é folamente determinabile dal fuo efFeíto 
nella fufione de' mctalli : come i l calore 
dcll' acqua bóllente non pub effere accre-
fciuto , cosí né pur quello de metalli h-
quefatti. Q u t ñ o grado fi adopera in molíe 
operazioni , e particciarmente iníorno ai 
minerali : dove i tre gradi preccdenti non 
baílano. Queft'é i 'ult imo grado cognito ai 
Chimici antichi. 

í Chimici degli ultimi tempi contano un 
quinto grado di fuoco , cioé quello con cui 
fi fa sfumare c fvaporare Toro. 

Quefto fu prima fcoperto nell'anno 1690 , 
da M . Tfchirnhaufen , i l cui fpecchio uxo
rio rendcva ogni cofa, ed anche Toro ftef-
fo, volatile . Vedi V O L A T I L I T A ' , U S T O -

R I O , O R O , & C . 

Oltrc querti cinque gradi, i Chimici ne 
hanno diveríi intsrmedj *, tut t i i quali fi 
poffono nuiiadiracno ridurre fácilmente ai 
p r i m i . 

Come, i l Fucco ¿¡gerente ^ o venter equi , 
che é i l calore dello Ikrqui l in io . 

I l Balneum María , V Arenofum , 5cc. fpie-
gati í o t t o T Articolo B A L N E U M . 

I I Fuoco nudo, o immediato, che h il [HO
CO ordinario applicato íotto a un vafe . 

l i Fuoco d'una lamparía, o fiaccola , che 
é modérate ed eguaie , e fi pub accrcfcere 
col!' aggiunta di pm Üoppino ; che ufafi da-
gli fmahatori , &c. 

l i Fuoco inmota, che s'accende tutt 'at-
torno d ' un crugiuolo , o d ' altro vafe , per 
ícaldarlo tutt ' ad un modo. 

Quello chiamato per fupprefflone , che h 
quando il vafe non folamente é attornia-
to , ma anche coperto dal fuoco per di 
fopra. 

11 Fuoco di riverbero, quando fí fa ¡n una 
fornace chíufa nella fommita , da cui i l 
fuoco é nflettuto o rimandato iudietro , e 
per tuí t ' attorno fopra i l vafe . Vedi R i -
V E R B E R A T O R I O . 

l i Fuoco che [onde, o liquefa , per la fo-
íuzione de'metalli , o de' minerali. Vedi 
F U S I O N E . 

II fuoco per le fornad dove fi fa il vetro , 
per la vitrificazione delle ceneri de' vege* 
tabi l i . Vedi VETRO . 

Tcm. IV. 
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Ed i l Tuoeo Olímpico , che é quello del 

Solé raceoíto neí foco d'uno fpecchio ufto-
r i o , &c . 

A i diveríi gradi di (HOCO che occorrono , 
diverfe forme di fornaci fono accomodate : 
quai vegganfi fotto 1' Articolo F O R N A C E . 

V i fono cinque maniere principali d' al
terare i l grado del fuoco. 

Imperocché i l fuoco diñerifee , Io . fe-
condo i l pefo del pábulo , o della materia 
combuftibile \ eííendoui una regola , che 
quanto piü peíante é i ! pábulo , tanto pik 
veemente, ceteris paribus, é i l fuoco. Co
sí , lo fpirito di vino fomminiñra un fuo
co piíi leggiero , e meno diftruttivo che 
1' olio ; e quello , meno che la pece , e 
SÍ via via ; e quanto é piü peíante e piii 
groffo , tanto i l Fuoco é piü valido e 
forte. 

2o. A raifura della quantita del pábulo. 
3o. Secondo la diilanza &t\ fuoco daH'og-

getto; cffendo una regola, che i l calor del 
fuoco a difFerenti diOanze é reciprocamente 
come 1 quadrati delle diíianze. 

4o. Per 1' introduzione , o per lo foffiar 
d'aria nel fuoco ; eíTendo una regola , che 
quanto piü forte é la córtente dell' aria , o 
del vento, purché non fia cosí forte che 
rompa la fornice o volta aerea che fia fo
pra i i fuoco, tanto piü ú fuoco é accrefciU" 
t o . Imperocché un fuffiar vivo e intenfo 
mette le parti minute del pábulo in msg-
gior moto , donde nafce maggiore attri-
zione, e per confeguenza , fi raccoglie piü 
di fuoco . 

5o. Secondo la folidita , o la reíifienza 
del mezzo tra il/aoco e I'oggetto ; imperoc
ché piü folido che é i l mezzo , piü quanti
ta di calore, ceteris paribus, egli riceve dal 
fucco, e ne comunica all'oggetto. 

C o s í , una ñufa , o bagno vaporario co
munica molto men di calore ai corpi diftil-
lati col mezzo fuo, che un bagno d'acqua; 
e quefto meno che un bagno di arena ; e 
quefto di nuovo, meno che un bagno di i i -
mature d'acciaio ; imperocché tut t i i corpi 
efpofli d Fuoco) diventan caldi a proporzio-
ne delle lor gravitad! fpecifiche . 

Cosí , fe un pezzo di metallo fi porr^ 
ncll'acqua , e quefia raettafi fopra ú fuoco ; 
mentre 1'acqua folamente fi va intepiden-
do, i l metallo fara cosí caldo, che appena 
fi potrk toccare : e cosí una chiave nella 

H h fae-
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faccoccia d' una períona che fiede vicino al 
Fttoco bene fpeíío fara affai calda , mentre 
le fue veñi hanno ricevuto appcna un fenü-
bil calore. — Per veritíi quefta regola ara-
mette alcune cccezioni ; impcrocché abbia-
mo degli olj , piu Icggicri che Tacqua , e 
ehe pur amrncttono i l triplo del di lei gra
j o di calore, avanti che giungano abollire . 

V ' é una gran coníroverfia nella Chimi-
ca , fe i l Fuceo y quand'é applicato ai cor-
p i , l i fepari folamente e l i diíciolga ; ov-
ver fe in oltre li cangi ? 

I I Signor Boyle, nel fuo Chimico Scepti-
eo, ha abbondanttrricntc, per quanto cipa-
re , provato, che il Fuoco a'tera i cotpi ; 
c che le parti o gli eiementi procacciati da' 
corpi col Fuoco, non eíiítevano taline'cor-
pi Oea-!. Vedi ELEMENTI. 

Aggiugni , che i l Fuoco non folamente 
fepara , e diicompone , nn compone anco
ra, e mefehia de'corpi. Niuno ne puodü 
hitare, quand' ei sa che il Fuoco nell' ope
rare íopra molti corpi , s' iníinua e fi fiíía 
tra eífi , e si coñituiíce un corpo míiem 
con cffi . 

Queíi ' é i l cafo, nel difeiorre ecl Fuoco 
ií piombo; ficcome é evidente dall* accre-
feimento del pcío nel piombo: I I fimile of-
fervafi nel fale di t á r ta ro , che dacché é l i -
quefatto, perde alquanto del fuo pefo; ma 
fe fi calcina piu e piíi volte , diventa íctn-
pre piíi pefante. In fimil guifa , 1'antimo
nio calcinato con un vetro uÜorio , rsceve 
una notabile aggiuntá di pefo . 

Per nulla piu aggiugnere , i fosfori dlr i -
vano la lor materia luminofa dalle ignee 
particelíe, che eghno imbevono nella diíbl-
lazione: Imperocché niuno s' immaginerk 
gia , che di quefta materia lummoía prima 
n' efífteífe alcuna parte neí corpo umano . 
Vedi FOSFORO. 

Fuoco , nella Medicina e nella Chirur-
§ia , ufaíi nelto flcíío íenfo, che cauterio , 
e diftingueh in attuale, e pótenziale. 

Fuoco Attuale * é un ferro caldo. — V i 
fono diverfe malattie , che fi han da cura
re folamei te coli'applicazione del Fuoco at-
tuak i i l qual método di cura fi pratica con 
grande nuícita ncli 'Indie Occidental!. Ve
di BRUCIARE. 

Fuoco Pótenziale , é quello che fi con
tiene nelle medicine cauíii«hc. Vedi CÁU
STICO J c CAUTERIO. 
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11 Fuoco da parimend la denominazione 

a diverfe malattie, come 
Fuoco d i Sani Antonio, da' Medid piu 

comuncmeate detto eryfipelas . Vedi RISI-
POLA . 

I I Fuoco di Sant* Amonio, é altrcsl chía-
mato Fu neo facro , o facer Ignis \ e in uti 
antico i í i rumento, che appartie-ne aU'Ofpi-
tale nella Chiefa di Sant Antonio in Marfi-
glia , egli é chiamato Fuoco d? Inferno , o 
Ignis Infernalis. 

QueOa malattia ha fatte grandi firagi in 
Francia , ne' Secoli X I . e X I I . e per fol-
iievo degl' infermi di quefto male fu ap-
punto fondato TOrdinc religiofu di Sant'An-
tonio, nell' anno 1093. fotto i l Pontefica-
to d' Urbano I I . 

Fuoco ambulante, chiamato zncht Ignií 
fatuur, &c. Vedi Ignix FATUUS . 

Fuoco, nella Geometría , &c. Focus, é 
un termine Geométrico , e nelle Smoni 
Coiuche, U quale fi apphca a certi punt i , 
nella parábola, nell' cuííe , e nell'iperboia; 
ne' quai concorrono o s'adunano i raggí 
riflettuti da tutte le partí di qucüe curve. 
Vedi C U R V A . 

I FuocHr , foci , d1 un FlUfle fono due 
pnnti , c< me F / , Tav. Con. fig 2 1 . neií' 
afse A B , su 1 quali , come ter trt , la fi
gura é deícntia : ( vvero , due punti nell' 
affe piu kmgo , donde eífendo tirate duc 
linee rette ad un qualche punto nella cir-
conferenza , farann' infierne eguaü all ' aíTe 
fieffo . Quefii fi chiamano panmente um-
bi l ic i . Vedi CENTRO. 

Per trovare 1 Fuochi d' un' elHffe : da B 
in L , tráete fuora mezzo i i parámetro , e 
nel centro C ergete la perptndicolarc C K , 
che incontra un femiorcolo defentto íopra 
A L . Quindi facendo C b = C K , i l punto 
F fara ü Fuoco . 

Se poi r.afle A B fi tagliera n i \ Fuoco 
F , i l rettangolo dei feguenti dell' affe A F , 
F B , fad fubquadruplo del rettangolo del 
parámetro ne i ra í fe ; donde i ! quadrato del-
!a dillanza del Fuoco dal centro é eguale 
al rettangolo della metá dell' affe nella dif-
fereaza del femi-parámetro dalla metk dell' 
affe. Vedi ELLISSE . 

Fuoco dell'' Iperboia . Vedi V Articolo 
IPEREOLA . 

I I Fuoco d? una parábola, é un punto nel 
fuo affe, come F , { T a v . Con. fig. 18.) ía 

cui 
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cui la femiordinata F N * é eguale al (c-
miparametro ; ovver' un punto nell afíe 
diñante dal vértice , una quarta parte del 
parámetro, o iatus icñam . Vedi PARÁ
BOLA . . . . 

Egli é dimoaratondleCon.che, i ' . C h e 
in una parábola, la diítanza del F ^ f ^ dal 
vértice , A F , ¿ a i parámetro m ragione 
fubquadrupia. , „ r . , 

2 O . Che ¡1 quadrato della lemi-ordinaía 
é quadruplo del rettangdo della dilUnza 
del Foco dal vér t ice , e delí'abfciffa , 

50. Che la linea retta F M tirata dal 
Fuoco F alie cflremttadi della femi ordina-
ta della parábola , é eguale all' aggregato 
del!'abfciffa A P , c della diíianza del Fuo-
co dal vcrfce A F . 

Fuoco, Focos, nell'Optica , é un pun
to , in cui diverfi raggi concorrono, e fon 
raccol í i ; dopo d' avere fofFet ta rifrazionc , 
o riflrffione. Vedi R A G G I O . 

Egli é cosí chiamato , a cagionc che 
fendo quivi adunati e raccolti, la loro for-
za, ed i l loro effetto s' accrefcono ; cosí che 
diventano capaci d' abbruciare : percib , in 
qucfto punto fí coílocano i corpi, che han-
n o a foftenere la forza de' fpccchi uüorj . 
Vedi USTORIO , &c . 

Si deve oflfcrvare, che i l Fuoco non é , 
rigorofamentc parlando, un punto ; i rag
gi non fono tu t t i aceuratamente raccolti 
nel medefimo luogo ; Huygens dimoftra , 
che i l Fuoco d' una lente convefla da am 
be le par t i , é -f della groííezza della len
te . Vedi LENTE . 

Fuoco, nella Dioptrica , é i l punto, nel 
qu ale i raggi rifratti , refi conyergenti per 
la rifrazionc , concorrono, o s1 incontrano , 
c traverfano 1' aífe. Vedi RIFRAZIONE . 

II medefimo punto chiamafi anco Punto 
di concorfo. Vedi P U N T O di cmcorfo. 

Fuoco vittuale nella Dioptrica , é i l 
punto da cui i raggi rifratti , quando per 
la rifrazione fono refi divergenti , princi
pia ao a divergere , o recedere 1'un dall' 
altro. Vedi V I R T U A L E FUOCO. 

11 punto medefimo é anco chiamato Pun-
Bum dtfpcrfus, o punto d i divergenza , Ve
di P U N T O d i Difperfwne. 

L'effetto de5 vetri o delle lenti conveffe, 
é rendere i raggi, trafmeffi per effe , coa-
vergemi, e radunarli in un Fuoco , che fa-
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t \ ptíi vi el no , o piíi r i m o t o , fecondo che 
la lente é una porzione d' una maggiore a 
minore sfera . Vedi CONVERSO , e CONVER
GENTE . 

L ' cffetto delle lenti concave é rendere i 
raggi, trafmeffi per effe, divergenti , o di-
fpcrderli da un Fuoco virtuale. Vedi CON
CAVO, e DIVERGENTE. 

Quanto ai luogo, alia pofizione , alia di-
fianza, &c. de' Fuocbi di raggi rifratti per 
mezzi piani , concavi e conveífi, di diverfe 
denfitadi, come l 'ar ia , I'acqua , i l vetro , 
&c. Vedi RIFRAZIONE, LENTE , &c . 

Le ieggi de' Fmchi de' ve t r i , ed i meto-
di per í rovarl i , cífendo di grandiífimo ufo, 
ed importanza ; noi le foggiungeremo q u i , 
come fono fiate date e dimoítratc dal Signor 
Molmeux, nella fuá Dioptrica nova . 

i0. Dunque il Fuoco d' un vetro coHvef-
fo , cioé i l punto in cui i raggi para'lcli 
trafmeffi per un vetro conveffo, la cui fu* 
perfizíe é i) fegmeoto d'una sfera , s' uni-
feono, é diñante dal polo o vértice del ve
tro , quafi un diámetro e mezzo della con-
veffita. 

2O. In un vetro plano-conveífo , i l Fuo' 
co di raggi paralleii, o i l luogo dove s1 uni-
feono col l 'a í íe , é diñante dal polo del vetro 
un diámetro della conveffita; purché i l feg-
mento non ccccda írenta gradi. 

La regola o i l canone ne' vetri plano-
conveífi, é come 107: 1 9 3 : : cosí é i l rag-
gio della conveffith: al raggio rifratto prclo 
nel fuo concorfo coll'aííe ; che ne' vetri di 
sfere maggiori, é quafi eguale alia diñanza 
del Fuoco prefo nell' affc . 

3o, Nei vetri doppio conveífi della rae-
defima sfera , i l Fuoco é diñante dal po
lo del vetro in circa i l raggio della con
veffita , fe i l fegmento non é che trenta 
gradi. 

Ma fe le conveffita fono ineguali , o fe 
i due iati fono fegmenti di differenti sfe
re , allora la regola é , 

Come la fomma de' raggi di ambe le 
conveffita: al raggio d' una o dell' altra con
veffita fola : : cosí é i i doppio del raggio dell" 
altra conveffit^: alia diñanza del Fuoco. 

OíTervate qu) , che i raggi che «adono 
piíi da vicino a l l ' a í íe , non íi unifeono coa 
cffo cosí fubito , come quellí che cadona 
piü in la í né la diñanza fócale íaA cosí 

H h 2 gran-
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grande in un vetro plano conveíío , quando 
i l lato conveíío é verfo V oggetto, come quan
do egli é peí verío contrario. 

D i qua íi conchiude veramente, che nel 
guardare un oggetto per un vetro piano-
conveífo, la parte conveffa debb' eííere r i -
volta in fuori; come anco nel bruciare con 
un íimil vetro. 

I n quanto al Fuoco virtuale, oíTervate •— 
I o . Che ne' vetri eoncavi, quando un rag-
gio cade dall'aria parallelo all'aíTe, i l Fno
to virtuale , per la fus prima, refrazione , 
diventa o íi fa alia diftanza d'un diámetro 
c mczzo deila concavita. 

2 O . Ne' vetri plano-convefTi , quando i 
raggi cadono paralleli airaffe, 'ú Fuoco vir
tuale é diñante dal vetro, i l diámetro dei
la concavita. 

3o. Nei vetri plano-concavi; come 107 ": 
193:: cosí é i l raggio della concavita : al
ia diftanza del Fuoca virtuale. 

4o. Nc 've t r i doppio-concavi deila raede-
fima sfcra , i l Fuoco virtuale de' raggi pa
ralleli é alia diftanza del raggio della con
cavita . 

Ma o fieno eguali , od inegualí le eon-
cavitadi, i l Fuoca virtuale, o punto di di-
rergenza de'raggi paralleli, determinafi con 
queüa regola. 

Come la fomma de' raggi d> ambe le 
concavita: é al raggio d' una o deli' altra 
concavita t ; cosí é i l doppio del raggio 
deii'altra concavita: alia diftanza del Fuá-
so virtuale. 

5o. Ne' vetri concavr, fe i l punto al qua-
íe i l raggio incidente converge, é diftante 
útt\ vetro prb oltre che non é i l Fuoco vir-
íuale de' raggi paralleli, la regola per tro
vare i l Fmco virtuale é queíla: 

Come ia differenza ira la diftanza dique-
fío punto dal vetro, t la diíianza del Fuo-
ra virtuale da) vetro : é aüa ditbnza del Fuo
co virtuale cosí é ia diftanza di quefto 
punto di convergenza dal v e t r o a l i a di
íianza del Fimo- virtuale di quefto raggio 
convergente i 

6o. Ne5 veíri coneavi, fe i l punto a cul 
i l raggio meideníe converge , é piu vicino 
al vetro , che oon é i l Fuoco virtuale de' 
raggi paralleli , la regola per srovare dove 
t i sraverfs l ' a f íe , é queñar 

Come i' scceffo del fuoco virtuale y piu che 
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queño punto di convergenza : é al Fuoco vir
tuale : : COSÍ la diíianza di quefto punto di 
convergenza dal vetro : é alia diftanza del 
punto dove quefto raggio s'incrocicchia, o 
traverfa 1' aífc. 

Rególe per trovare i FüOCHr de1 vetri, —' 
Per trovare il Fuoco d'un vetro sferico con
veíío , che fia d' una piccola sfera , appli-
catelo all' eflremita d'una fe ala di pollici , 
e di parti decimali , ed efponetelo davanti 
al Solé; fopra la fcala averete la lucida in-
teríezione de'raggi mifurata da un capo all ' 
altro: Ovvero, efponetelo nel foro di una 
camera ofeura ; e dove una carta bianca r i -
ceve la rapprcícntazione diflinta d' oggetti 
d iñ in t i , iv i é i l Fuoco del vetro. 

Quanto a un vetro di un Fuoco un po' 
lungo , oíícrvate qualche oggetto diüanie 
per mezzo ad eífo , e recedete dal vetro 
fin tanto che Focchio vede tutto i n con fu
fo, o che l'oggetto principia ad apparire in-
verfo ; iv i l'occhio é nel Fuoco, 

Per un vetro plano-conveíTo; fate ch' egli 
rifletta \\ Solé contro un muro; vedrete íui 
muro due forte di luce; una piu chiara den
tro un'altra piu oícura ; ritírate i l vetro dal 
muro , finebé i ' immagine lucida e chiara fia 
aü' cQremo della fuá picciolczza ; i l vetro é 
allora diftante dal muro in circa la quarta 
parte della fuá lunghezza fócale. 

Per un doppio conveíío: efponeteesdaun 
lato al Solé in guifa fimigliante; e oíTerva
te ambedue le diftanze del vetro dal mu
ro . La prima diíianza é in circa la meta 
del raggio della conveííita rivolta dal Solej 
c la feconda , m circa la meta, del raggio 
dell' alera conveffita. 

Cosí , noi abbiarao i raggi delle due con
veffita; dopo di che íi trova ¿1 Fuoco coa 
queíla regola : 

Come la fomma deT raggi d' ambedue le 
conveffita : é al raggio d' una o dell' altra : : 
cosí é i l doppio ¿ú raggio dell' altra con
veíí i ta: alia diíianza del Fuoca, 

Fuoco , nella Catoptrica , é un panto ? 
nel quale i raggi di luce riflettuti dalla fu-
perfizie d' uno ípecchio, c refi per rificffio-
ne convergenti, concorrono o s' incontrano. 
Vedi S F E C C H I O . 

L ' effetto degli fpecchi coneavi é raceo-
glíere i raggi che cadono su la fuperfizie conca» 
va $ in un Fuoco * Vedi CÓNCAVO//*^0 » 
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L'effctto degli ípecchi comuífi , ¿diíper-

dere i rsggi che cadono íopra á eln , o 
renderli piu divergenti . Vedi CON VES so 
fpecchio, . . 

Quanto alie leggi ¿¿Fiiocht de raggi n -
fratti dai fpccchi , Vedi RÍFLESSIONE , 
&c. 

I Fuochi de' vetri concavi fi hanno per 
riflcíllone : imperocché ficcorae uno fpec
chio concavo abbraccia in diftanxa di circa 
la meta del raggio delta concavita : cosí 
un vetro concavo , íuppoílo uno fpecchio 
rifletttinc, umice i raggi del Solé , alia di-
ítanza d' incirca la meta del raggio deíla con-
cavith. 

Trovare i FUOCHI di tutti i vetri geomé
tricamente. — II Dottor Halley ci fommini-
Üra un método genérale per trovare i fuo
chi de'vetri sferici di tutte le fpezie , si 
coacavi, come convefli , efpoüi a qualun-
que forta di raggi, o paralleli , o conver-
genti , o divergenti j fotto i ! feguenre pro
blema . 

Per trovare i l Fuoco di qualunque porzio-
ne, o fafcio di raggi divergenti da un dato 
punto , o convergenti a un dato punto nell'af-
fe d' una lente síerica , e inclinativi fotto i l 
nusicíimo angelo , la ragione de' fe ni di riíra-
zione effendo data . 

Süpponete GL (Tav, Optica , fig. 38. 
N0. 2. ) una lente j P un punto nelia fuá 
fuperfuie ; V i l fuo polo j C i l centro della 
síera , deíla quale ella é un fegmento ; O 
1' oggetto , o i l punto neli'afse, a cu i o da 
cui 1 raggi procedono; e OP un dato rag-
gio : e fupponete la ragione della reíraxio-
ne eífere come r zá s. Al 'or facendo C R 
a C O , come 5 ad r per rimmerfione d' un 
raggio \ ovvero come r ad J per l'iramerfio-
ne (cioé come i feni degli angoli nel mez-
zo in cui entra U raggio, ai feni corrifpon-
denti nel mezzo da cui egii efee ) e dilpo-
nendo C R , da C verfo O , i l punto R fa-
ra I'irteflo per tutti i raggi del punto O . 
Finalmente , delineando i ! raggio P C » íe 
fa di raeílieri, continuato ; col centro R , 
t la diítanza O P , deferivete un pezzo d'ar-
co , che interfechi P C in Q. La linea Q R 
tífendo tirata, iava parallela al raggio rifrat-
íu ; e PF e fien do fatta parallela ad eíTo , 
interfechera V aííc nel punto F , ch' é i l Fuoco 
«ercaio. 

Ovvero 9 efponetslü cosí , coaae G Q . ' 
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C P : : C R : C F ; allor C F fara la diiUnza 
del Fuoco dal centro della sfera.. 

QnclV Aurore da una dimoftrazione del 
método: ed aggiugne varié figure , ch'efi-
bifeono i varj cafi di raggi o divergenti , 
0 convergenti , fecondo che entraño , o d 
emergono dalla fuperfizie d'' una lente con-
veífa, o cóncava 

Da quedo principio fono dedette tutte íe 
rególe per l i fuochi de'raggi paralleli all 'aí-
fe, come puré per i l Fuoco principale, dove 
1 raggi piü da vicino ali'afle fi unifeono. 
Come 

Quindi , i0. Se OP é eguale a C R , i 
punti (¿ c C fono coincidenti, ed i raggi 
O P , dopo la rifraxione , corrono paralleli 
alT aíTe . 20. Se i l punto Q_ cade fulT iftef-
fo lato deH'aíTe, come i l punto P, allora 
i raggi dopo la rifrazione tendono e proce
dono, o divergenti , o convergenti , come 
prima : ma íe Q cade ful i ' altro lato dell' 
a (fe, i raggi divergenti fi fanno convergeré 
con un vetro convelí o, o i convergenti di-
vergere con un vetro concavo. 50. Se OP 
eccede C R , i l Fuoco é in tut t i i cafi fu IT 
ifteífo lato o parte del vetro, come i5 é i l 
centro della sfera C . Ma tutt ' ali' oppoílo , 
fe OP é minore che C R , i i Fuoco cade 
ful i ' altra banda del vetro al di la del vérti
ce V . 4o. Un oggetto íi pub collocarc co
s í , ehe 1 raggi attacco ali' afle d ' u n vetro 
conveffo averanno un Fuoco immaginario 
trasmettente raggi divergenti, quando le par-
t i piu rimóte di effo l i faran convergeré ad 
un Fuoco reale . 50. Se O V , la ditlanza 
del!' oggetto dal polo o vértice del vetro , 
prendaíi in vece di O P, allor C Q fara la 
differenza di O V e C R ; e come quefta 
dijfferenza é a C R , eosi é i l raggio C V , 
a C F , diífanza del Fuoco principale dal cen
tro della sfera , di cui ti vetro é un fegmento . 
Ovvero, come C Q : O P od R Q : : P C : a 
V F , diüanza/oca/í dal polo del vetro. Don
de fegue una regola genérale per l i Fuochi di 
tutt i 1 ve t r i ; folamente conforme al Coroli.3. 
Se O V eccede C R , il Fuoco é full' ifteíía par
te , o lato del vetro , come ii centro della sfe
ra : raa fe C R émaggiore , allora il Fuoco é 
su la parte o p poli a del vetro: donde fi determi-
ñera , fe i 1 Fuoco é reale, o immaginario =• 

Quello che fi é detto d' una fuperfizie áfi
la lente, é fácilmente applicabilc ali ' alírs% 
prendando F , per ua oggetto» 
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Fuoco , in Teología , fpeflo intendefi del-

la pena de'malvagi 4opo lamorte. Vedi IN
FERNO, GEHENNA , PURGATORIO, &C. 

Supponeíi, che i l Mondo abbia alia fine 
da penre per mezzo del fuoco. Vedi CON-
FLAGR AZIONE. 

Dio ha fáttc diverfe rivelazioni di sé , 
fotto 1' apparenza di fuoco : egli apparve a 
Mosé fotto la forma tiun Fuoco ardentc in 
un roveto : Lo Spirito Santo difcefe fopra 
gliAppoftoli in lingue ái fuoco ; ed i l cam
po degl' Ifraelit" fu guidato e condotto in lem
po di notte da una colonna di fuoco. 

I Ptrfiani adorarono Dio fotto r immagi -
ne o rapprefentazione di Fuoco ; perché i l 
Fuoco é quello che da moto ad ogni cofa 
ndla natura. Diceli ch' eglino abbiano de5 
Fuochi tuttor fuffiftenti, gia da piíi di mil-
1« anni . 

G l i Ebrei mantenevano i l Fuoco Santo nel 
Tempio; e le Veílati erano appoíiatamen-
te deflinate per cuftodire i l Fuoco faero de' 
Romani. Vedi VESTALI . 

Vulcano fu adorato dagli antichi, eparti-
colarmentc dagli Egizj , come P inventore 
del Fuoco : E Boerhaave ha fatto vedere , 
ch'egli éprobabi le , che i l Vulcano de'Gen-
íili foffe i l Tubalcain degli Ebrei , i i primo 
che pare abbia conofeiuto Tufo del Fuoco ^ 
c l'abbia appücato nellafufione de 'Metal l i , 
e in altre preparazioni di Chimica . Vedi 
C H I M I C A . 

F u o c o , nel linguaggio militare, talvolta 
s'applica ai Fuochi accefi in un efercito nel 
íempo di notte. 

C o s í , » fuochi deH'inimico (dic iamo) fi 
fono veduti su la cima delle Montagne. 

Ma il termine Fuoco , o far fuoco , piu 
fpeffo fi ufa per lo fcarico dell' armi da fuo
co y o per gli fpan faíti contro 1' iniraico dalT 
artiglieria, &c. 

La cavallcria pati aííai dal fuoco della fan-
teria , che la prefe in flanco : La trincea fu 
«fpofta al fuoco della piazza . I n queft' aíTalto 
la cortina fu tutta a fuoco. 

Nella Fortificazione , i l Fu eco della piaz
za dinota il fianco ; o quells parte della cor
t ina, dove termina la linea di difefa ; da 
donde fi fa fuoco, per difendere la faccia op-
pofta del baftione. Vedi FIANCO. 

La miglior maniera di fortificare é quella 
che d^ piu fuoco. Vedi FORTIFICAZIONE. 

ARME DA FUOCO fono qád íc che fi cari-
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cano con polvere e palla: Ta l i fono i can-
noni , i mortari , ed altra artiglieria grave, i 
moíchet t i , le carabine, le pirtolle; ed anche le 
bombe, le granate &c. Vedi CANNONE &c. 

Per quello riguarda i l rimbaizo, o la rc-
fiüzione ¿elVarmi da fuoco. Vedi RIMBAL
ZO &c. Vedi anco POLVERE &c . 

Nella Storia dell' Academia Realc per P 
anno 1707 , abbiamo i l dettaglio di alcuni 
cfperimenti fatti da M . Caífini con Varmi 
da fuoco , differentemente caricate . T ra V 
altre cofe eglioíferva, che cariesndo i l pez» 
zo con una palla , la quale fia un po'minore 
che i l calibro; e fol raettendo un poco di 
polvere fotto la palla , e molta polvere al 
di fopra , egli dará uno ftrepito e un fracaíTo 
veemente, ma non avra effetto, o impul-
fo fenfibile fulla palla. 

Quefto ei crede che fia ñato tutto i l fe-
creto di coloro, iquali pretendevano di ven
deré l'arte di render fe ficflb invulnerabile, 
e di reggere a qualunque fparo á* arme ds 
fuoco . 

Mangiator di Fuoco . Abbiamo un gran 
numero di ciarlatani, i quali s' hanno gua* 
dagnata l'attenzione e lo ñupore de! pubbli-
co , col mangiar/«oco , camminar ful/«oco , 
immergere le mam nel piombo liquefatto, 
&c. 

I I pih celebre é il nofiro paefano Richard-
fon , di cui fuori d' Inghilterra é flato mol-
to parlato. I I fuo fecreto, ficcome é riferi-
to nel Giornale de Letterati, deü 'anno 1680. 
confifteva in un puro fpirito di folfo , con 
cui flropicciava le fue man i , e le partí che 
avean da toccare ii fuoco \ che feottando c 
cauterizzando Tepiderraide, indurava cd abi-
litava la pelle a refillere z\Fuoeo. 

Per veriía quefia non é cofa nuova : Anche 
Parco ci afficura d' aver provato fopra fe fief-
fo, che dopo d'aver bagnate le mani nella 
propria orina, o con unguenturn aureum, 
fi pub ficuramente immergerle nel piombo 
liquefatto. 

Egli aggiugne, che lavandofi le mani nel 
fugo di apolle , ei potea portare fovra d'cf-
fe una padelia rovente, mentre diftillava del 
lardo . 

Fuoco , che gP Inglefi chiamano Wild-
fire ( fuoco falvatico ) é una fpezie di fuoco 
artifiziale, o fattizio, che arde ed abbruda 
anche fotfacqua \ e con maggiore violen^ 
za, che fuori dT acqua i 
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F compoíb di fólfe, di naphtha, di pc-

ce, di gomma, é di bitume; edéío!amen-
te eüinguibile col'aceto, miño coa íabbia 
ed orina, o con peiii crude. 

I I fuo moto o la fuá tendenza dicefi che 
fía contraria a quella del /«oro naturalc., e 
che femare k ^ U h d.re/.ione nella quale 
cgü é gittato; fia ail mgiu, lia lateralmen
te , o d' aítra guiía • 

I Francefi chiamano ruoco O w o , o 
FeuGregeois, perché tu prima ufato da1 Grc-
c¡ orea l'anno 6 6 o ; ííceome oííerva i l Ge-* 
fui'ta Pctavio , coli'aut ^nta di Niceta , di 
Teofane, di Cedrcno &c. 

L ' Inventore , fecondo il medefirao Ge-
fuita, fu un ingegnere d'Heiiopoli nella Si
ria , chiamato Callinico, i l quale prima lo 
applicb nel combatumentó navale, coman-
dato da CoftaiuiiK) Pogonate contro i Sara-
ceni , vicino a Cizico, ncll' Ellcfponto; e con 
tale effeito , ch' egli abbrucib con effo tutta la 
ñ o t t a , nella quale v'erano 30 mi la uommi. 

Ma altri vogliono che fia piü antico ; e 
ne tengono per inventore Marco Gracco ; 
la qual opinione é fortenuta con diverfi paíTi 
di Scrittori Greci eRomani, che raoftrano , 
ch' egli é fhto anticamente praticato da am-
bedue queñe Nazioni nelle lor Guerre . Ve
di Scaligero contro Cardano. 

I fucceííori di Coftantino l ' ufarono ¡n d i -
ver fe occafioni , con 1' ifieíTb profitto , che 
egli avea fa í to , e quel che é gran fatto of-
íervabile, fi é , che ebbero la fortuna di man-
tenere per sé foli i l fegreto delia compofizio-
ne ; eos) che niun'altra Nazione n'avea con-
tezza ncH'anno 960. 

U g o , Re di Burgundia, dimandando de' 
vafcelli all'Imperatore Leone, per l'aííedio 
di Fresne, infiíié anche per avere i l Fuoco 
Greco. Chorier Hiji. deDauph. 

I I P. Daniel ci una competente deferi-
zione áz\ Fuoco Greco, nel fuo racconto dell' 
sííedio di Damiata fotto S. Luigi . Ognuno, 
dice queft' Autore , fu coito da ftupore e fpa-
vento per i l Fuoco Greco, che al lora i T u r -
chi prepararono ; ed i l fecreto del quale é og-
gidi perduto . Egiino lo gitíavano da una 
fpeiie di mortaro; e talvolta lo fcagliavano 
con una ñraordinaria foggia di arco , ch'era 
fortemente tefo per mezzo d'un manubrio, 
o v i t e , di molto maggior forza che i l nudo 
braccio . Quello , che gittavano col mortaio , 
qualche volca appanva neli' aria fmik nella 
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figura c mole a una botte, con una iunga 
coda, cd uno flrepito come queüo del tuo-
no. I Francefi a poco a poco procacciarono 
i l fecreto di eftmguerlo , e v i nufeirono in 
fatti diveríe vcvte. 

F u o c u i j4rttf izial í , fono preparazioni fat-
te di polvcre d'arthibugio, di fo fo, e d'al
t r i iogrcdienti inflammabili e combuftibili ; 
uíale in occafione di pubbhchc allegrezze, 
e d' altre íolenmtadi. 

I principah di queíli Fuocht fono le roc-
chi.ttc, i íe rpent i , le Üclle, la grandine , 
le ghirlande , le lettere , cd altre divife , 
o imprefe. Vedi Rocchetta &c . 

L'arte di preparare, e regolare \ Fuochi 
artifizialt, é chiamata pyrotecbnia. Vedi PY-
R O T E C H N I A '„ 

Pafcolo per Fuoco , pabulum igniarium . 
Vedi P Á B U L O . 

FURCA , nell 'antichitk , una fpezie di 
gaíligo, o piuttofto iníirumento di gaftigo 1 
appreíío i Roraani. 

La forma dtlla/«rc¿j Romana é ofeuramen-
tedeferitta dagli ant ichi , e molto controver-
fa da' moderm . 

Tutto quello che fappiamo di certo, é , 
c h ' e ü ' e r a di legno, e raífomigliava a una 
noftra forca, o forcina ; ond'ella é chiama
ta negli Scrittori «TWKÍSV , frtKpisv , fribu* 
[¿ov , cioé lignum dúplex, bicornutum , gemí-
num . Plutarco, trattando della furca , dice, 
originalmente eífer ella (lata il pezzo di le* 
gname col quale fi ritiene i l timone de! car
ro : egli ag^iugne , che la forca é la fieíTa 
cofa che V Apojiites •> e \o Scerigma de'Gre
ci : e lo Stcrigma vien deferitto da Efichio 
come i l pezzo di legno forcuto, che fi met-
te fotto i l giogo del carro . 

Da quefti due Autori , Godwin deduce, 
e crede che h Furca fia rtata i l tim>-ne d'un 
carro , a cui erario attaccaci i gioghi . 

I I gartigo della Foir^i era di tre fpezie : la 
prima, folamente ignominiofa , era quando 
un padrone coftrigoeva ilfuofervo, perpic-
ciole colpe, a portare u n a í V f ¿ r , fulle fue 
fpalle, intorno alia c i t t^ , confeíTando il fuo 
fallo, ed avvifando gli altri ad evitarlo: don
de un tal fervo era átnom'xnno furcifer. 

La fecunda fpezie era pénale j quando i l 
reo colla furca ful fuo colla, menavafi attor-
no del circo, od 'a i t ro luogo, e per tutta 
la üt&Ai veniva battuto. 

La terza era capitales attaccandofí la tc-
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fía del maifattore alia furea^ e si venendo 
flagellato fin a morirne. 

Ne' tempi piu baffi deli' Impero , quando 
fu proibito i l crocifiggere, fu cambiata la for
ma della Furcat c fí é fatta limile alie no-
ñre forche odierne, do ve s' impiccano i fcel-
leraí i . Vedi G A L L O W S , F O S S A , & C . 

F U R C A , & Fe ¡Ja, ne 'noñri r i t i antichi, 
gallows and pit ; dinotava und i r i í t o , o una 
giurisdizione di puniré i felloni; c ioégl iuo-
m i n i , coll ' impiccarli, e ledonne, col l ' im-
nicrgerle. Vedi G A L L O W S , F O S S A , & C . 

F U R C U L A , neH'Anatomia, r iñe í foche 
Clavicula, cui vedi. 

F U R F U R , letteralmente fignifica srufea \ 
epercib fi ufa quetto termine, per dinorare 
le íquamme, le c ro í l e , o la fcabbia , che 
vengono su la pelle , e che hanno qualche 
iomiglianíacolla crufea, {fúrfur). Vedi C U 
T Í C U L A . Quindi 

F U R F U R A T Í O , ¡leader de'fúrfures, o 
fcaglie nel pettinare, &c. 

F U R I E , Eumenides, Dir^e, nella Teolo
gía de 'Gent i l i , e nella poefia , erano dei-
tadi infernal i , che fí credeva ch'entrañe ro 
negü uomini , e l i poífedeíTero, per tormen-
tarli e punir l i . Vedi D i o . 

L t Furie erano riputate miniftre di Plu-
tone; e vendicacrici deíle colpe . Strabone 
le dipinge veftite in lunghe vefti , che lor 
giugnevano fin a'calcagni, ma cinte vicino 
si petto. Erano tre in numero: Tififone , 
Megera, cd Aletto. 

Patino, Spanemio &c . voglíono che fien 
\c Furie quclle che veggiamo fopra una me-
daglia deli' Imperadore Filippo , battuta in 
Antiochia , fu! cui rovefcio fono rappreíen-
tate tre donne vertite, come fi é detto di 
fopra, ed ármate d1 una chiave , con torcie 
aceefe, con pugnali, e ferpenti. 

Struvio , Amiq. Rom. Synt. c. 1. p. 182. 
sggiugne , che le tre Furie non fono forfe al-
tro che V Hccaíe tríplice , che gli antichi 
credevano che perfeguitaffe e tormentaífe i 
malvagi nelf inferno , fopra la térra e nel 
cielo. 

Alcuni poeti aggiungono una quarta Fu
ria y chiamata Lyffa ; voce Greca , che fi
gnifica rabbia, íurore, &c. 

Rapprcfentano le Furie con occhi infiam-
maii, con le tefte attorcigliate da ferpenti , 
obifeie, corredate di fiagelli e di torce ac-
ccíe ftclíe uta n i , per puniré i r e i . 
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L'asfodeilo era íacrato ú \ t .Fu r i e \ c quel-

li che offerivano facrifiij ad eífe , n' erano 
coronati. Lo appariamo da Eufiazio, ful pri
mo libro deil' l l iade. 

Que fie Furie furono anche chiamate Poe-
nse , TloivMy a cagione de' gaüighi che infli-
gevano ai r e i ; ficcome la loro denominazio-
ne di Furie é nata dal furore e dalla rabbia 
ch' ellcoo gittavano nella cofeienza . Vofs. 
de Idolol. 1. v u ' I , c. 18. 

I Greci le chiamarono Eumenidi, l'origine 
de! qua! nome é molto coturoverfa tra i dotti : 
T etimologia che pare ¡a piu fondata , lo de
riva da e^ttí^;;?, gentile, benigno; che fu ap-
plicato ad eífe in eccafione d1 eííere fiato Ore-
Üe affoluto dah' oraicidio da lui commeffo nel
la perfona di fuá Madre. Pare, che Minerva 
placaífe , e pacificaífe le Furie \ cosí che ceífa-
rono di perfcguitarlo ; per lo che g!¡ Atenieíi 
fempre da poi le denominarono Eumenidi. 

Ma e' fi dee aggiugnere che gli Atenieíi 
le avean chiamate coll' ifteífo nome, lungo 
tempo avanti Orefie ; ficcome appar dalT 
Edipo diSofocle. V e r a un templo in Ate-
ne, vicino all'Areopago, confacraío al l 'Eu
menidi , che gli Ateniefi chiamavano Dec 
venerabili. Ariíiide e lo Scoliafie di Tucidide 
parlano di quefto tempio, ficcome eretto in 
memoria del giudizio diOrefie. 

F U R L O N G , una mifura lunga Inglefe, 
che contiene 1'ottava parte di un raiglio . 
Vedi M I G L I O , e M i s u R A . 

I I Fwr/ow^ Inglefe é eguale a quaranta per-
tiche, e la pertíca a i6-|-piedi. Vedi P É R 
T I G A , P I E D E , &c. Abbenché in un libro 
antico di legge, fiampato al tempo di Ar-
rigo V I I I . leggiamo , che fei cento piedi 
fauno un furlong. 

Dicefi che Ercole abbia corfo unofiadio, 
o furlong, in un ñato . Vedi S T A D I O . 

F U R L O N G íi prende anco per l'cttava par
te di un acre, o mezza rood. Vedi R O O D . 

FURLONG * , fi prende anco per un pezzo 
di térra di piii o raeno acre. 

* Omnibus Chriíli fidel. Joanncs Blunt 
de F.ye , Arm. —Dedi t Thoroac Croft 
& Francifco Lovc l , A r m . unam Fur-
longum terrs arabilis continen. per El l i -
mationem quatuor acras, &c. Dat. 20. 
Jan. 3. Eltz. 

F U R L O U G H , una licenza accordata da 
un mi ni (tro ad un foldato, di cífere alíente per 
un certo tempo. Vedi DÍSERTORE. 

FU-
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F U R O R Uterinus, una fpczie di furorc, 

o pazzia, peculiare alie donne , che i ' ecci-
ta ad un vecmente defíderio di Venere, e 
ne le rende infaziabili. Vedi U T E R I N A Fur¿a . 

Proviene, al credere diSennerto, da una 
foverchia abbondanza di Teme, e da un ca
lor preter-naturale, e dall'accrcdine od acu-
tezza di eíío. 

F U R T O , F U R T U M , nella Legge , é tér
ra ille^ittimaraente e con fellonia i beni 
altrui mobil i , e perfonali, contro la volon-
ta del proprietario, con intenzione di afcon-
derli e ritenerli . Vedi L A D R O N E C C I O , o 
L A R C E N Y . 

Gl ' Inglefi dividono i l furto, da loro det-
to TMfi, o larceny , in thcft , e pétit theft. 
I l primo é un furto di beni che oltrepaffa la 
valuta di 1 2 . d. e íi confidera fellonia . — 
I l fecondo , che é di beni al di fotto di que-
ño valore , non é fellonia . Vedi P E T T Y -
I A R C E N Y , F E L L O N I A , &c . 

I I furto aperto, o manifefto , fatto alia 
preíenza del padrone , propriamente fi chiama 
Kcbbory , rubberia . Vedi R U B B E R I A . 

FUSAIOLA , o Fufciolo , in Francefe Fu-
farole , termine d' architettura , che dinota 
un membro, od ornamento, collocato im
mediatamente fotto 1' echinus ne' capitelli 
Dórico , Jónico , c Compofito . 

La Fu fajóla é un membro rotondo , ce-
felato , a maniera di collarino , con delle pal-
lottoline ovali . La fufarola dovrebbe íem-
pre puntualmente corrifpondere íotto i ' ê :-
chio della voluta nel capitello Jónico. 
_ F U S I B I L I T A ' , quella qualitá ne'metal-

l i , e ne'minerali, che l i difpone alia fufío-
ne . Vedi F U S I O N E . 

V oro é y'xh fujlbtlc che i l ferro, od i l ra-
me ; ma meno che T argento , lo ílagno , ed 
i l piombo. Vedi O R O , A R G E N T O , & c . 

La Borrace fi mefehia fovente coi metal-
l i , affine di renderli piu fufibili. Vedi B O R 
R A C E . 

FUSIBILE Colonna. Vedi C O L O N N A . 
F U S I L I E R I , nell'arte militare , foldati 

a piedi armad di archibugi o fufili , V i é 
un reggimento di fufilicri per la guardia 
dell' artiglieria . 

F U S I O N E * , la foluzione, o lo ftruggi-
mento de' metalli , de' minerali , &c . per 
mezzo del fuoco : o , 1' atto di bmbia r l i dal 
loro flato folido, in un fluore . Vedi Dis-
S O L U Z I O N E . 

Temo IV. 
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* La pai-vla e derivata dal Latino Fufio 

da fundo , fpargere , verfarc . — Donde 
Effufione, Infuíione, e Transfufione . 
Vedi E F F U S I O N E , &:c. 

Per daré alia gleba minerale la fuá forma 
metallica, ella fi fonde : quando é in fujio* 
ne , la foflanza metallica, ch 'é la piu peían
te , va al fondo della fornace; l'altre mate-
rie terreñri fi íollevano in forma di fcoiia » 
Vedi M E T A L L O , 

Ordinariamente fi crede, ehe la Fufione e 
la forma metallica delle glebe minerali, fía 
totalmente 1' eiTetto del fuoco; ed abbiamo 
delle teorie della fufibilita , fabbricate su que-
flo principio : ma queft' é un errore . I l 
fuoco, non v'ha dubbio, é 1'agente prin-" 
cipale ; ma i l fuoco folo non bafta . 

U n minerale, o pezzo di metallo non pu-
rificato eflendo pofto folo in un crogiuolo, 
fi liquefa con grande difficoka , e non di
venta mai un metallo perfetto : la gleba me
tallica , per efempio , del rame , eífendo co
sí applicata , la fuá parte impura forma una 
feoria, e fí vitrifica; la parte metaliina an
dando piu al fondo, fotto 1' apparenza d'un 
rególo ñero . Per agevolare e promoveré la 
fufione, fi raefehiano carboni , o pietre, o 
ceneri, o feorie vecchie iníiem colla gleba 
metallica ^ i l principio inflammabile ch' é 
nelle quali , colT ajuto del fuoco, le fond-e 
perfettamente , mette la parte eterogenea i n 
liberta, e la folleva alia cima. 

La ragion genérale della fufione s'aífegna 
fácilmente . La fermezxa , o folidita d' un 
corpo proviene dalla forza, onde lefuepar-
ticelle coharent. Vedi F E R M E Z Z A . E la coe-
fione di tutt i i corpi é come la quantita di 
contatto nelle particelle componenti. Vedi 
C O E S I O N E . 

Ora, i corpufeoli del fuoco entrando con 
rapidita nei pori del metallo , agitano , e 
per gradi, rilaífano, dividono , e diminui-
feono i l lor contatto j¡ fin che alia fine non 
effendovi baftevole óbice, feorrono le parti
celle 1' une fopra 1' altre , e cedono al rae-
nomo impulfo. Vedi F L U I D I T A 1 . 

La dilatazione oífervabile in ogni fufione, 
é una prova , che le particelle de'corpi fono 
feparate e meífe in diftanza 1' une dall'altre, 
e confeguentemente che i loro contatti e le 
loro coefioni fi diminuifeono . In fa t t i , la 
mefazione e la dilatazione é una neceífaria 
confeguenza del fuoco e del calore . Vedi 

I i Fuo-
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F ü O C O 3 D l L A T A Z l O N E , R A R E 
F A Z I O N E . 

Dalla diíferenza di coefione procede quel-
la varieta che oflerviamo nella Fuftone de' 
corpi : imperocché quelli che hanno i l m i 
nore contatto di partí -> cedono piu prefto al 
fuoco j cd alcuni exiandio al folo calor di 
vapore fi ftruggono; mentre a l t r i , che han-
no un contatto piu forte, non fi poffono fe-
parare fenza moka difficolta. Per quefta ra-
gione , i vegetabili fi difunifcono molto fá
cilmente , i minerali piíi lentamente, ed i 
metalli con maggior lentezca ancora, e di 
queñi ul t imi , quelli ne' quali i l contatto di 
parti é minore , come nel piorabo e nello 
ílagno , con maggior prontezza fi ftruggo-
no j ma quelli che fono piu compatti, co
me 1' oro, e 1' argento, non fi fondono che 
con un calore violento. 

Ora fe la forza della coefione foífe propor-
zionale alia quantita di materia , o al pefo 
de' corpi, potremmo dalla ñatica render ra-
gione di tutta la varieta che occorre nella 
Fufwne : imperocché conofccndo la gravita 
fpecifica d' un corpo , noi conofceremmo , 
qual forza é richiefta per fonderlo o lique-
farlo : ma perché la medefima quantita di 
materia pub eílere cosí variamente difpofta, 
che ia un corpo v i fia un molto maggiore 
contatto , che in un altro , quantunque fia 
eguale la gravita , od anche maggiore nelT 
ultimo ; peicib. la forza di coefione non pub 
eííercftimata per mezzo della gravita : i m 
perocché i l piombo abbenché piu ponderofo 
di tutt i gli altri metalli , eccettuato Toro , 
tuttavolta nel fuoco piíi fácilmente fi lique-
í a , che qualunque altro: cosí che fegue ne-
ceífariamente , che in quefto metallo vi debb' 
eííere una minor coefione , o contatto di par
t i , per quanto egli ecceda gli altri nella 
quantita della fuá materia . Vedi PIOMBO. 

I corpi dopo la fufwne ritornano di nuovo 
in una maífa folida, dacché fi rimovono dal 
fuoco; perché le loro particelle ailora fi av-
vicinano piu da preífo 1' une all' altre per la 
loro forza attrattiva , e si vengono sforzaíe 
ad unirfi . Vedi ATTRAZIONE . 

Quelli che conftano di parti omogenee e 
inalterabili, come la cera , le gomme , ed i 
piu puri metalli , ricuperano la loro prima 
forma: imperocché quando la medefima te-
fíura di parti rimane in tutto i l corpo , egli 
dee coníeguentcmente riaflumere la medefima 
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apparenza , quando la potenza feparatrice 
ceffa d' agiré ; ma altri corpi, le di cui par
t i , rifpetto alia denfita , ed alia fuperfízie , 
fono eílremamente _ differenti gli uni dagli 
a l t r i ; mentre alcuni fono via portati e di-
ftrutti dalla forza del calore, ed altri fono 
cambiati quanto alia figura ed alia pofiziom ; 
fono sforzati ad apparire in un' altra forma; 
imperocché egiino non poífono ricuperare le 
loro fafi origiñali, fe ogni particella non íi 
pub rimettere inquella fieífa fituazione, ch' 
ella a vea prima , lo che pub eífere impedito 
in mille guife; ficcome fi pub farne 1' eípe-
rienza fácilmente ne' corpi eterogenei. 

Percib la differenza, oflervata anche ne' 
corpi omogenei dopo la liquefazione , non 
fi pub fpiegare , fe non fe con la mutabi-
Ika di fuperfízie nelle loro parti: imperoc
ché que' corpi , le cui parti cofiantemente 
ritengono le medefime fuperfízie , non per
dono mai la loro forma ; ma altri , per 
ávere altérate le fuperfízie delle lor parti , 
tianno una teñura differente, e veílono un' 
altra apparenza . Vedi PARTICELLA , &c . 

FUSO, nel linguaggio di mare, é la piu 
picciola parte dell' árgano d'un vafcello , 
che é tra i due bordi o ponti . 

1\ fufo dell 'árgano piu piccolo ha de'piuo-
l i , od uncini per attaccarvi ed alzar su 
una picciola corda che s' attiene a una go-
mena in occafione di farpar 1' ancora, &c . 

L ' aífe d' una mota d' oriuolo, é pur chia-
mato i l fufo, e le fue eftremita gli arpion-
cell i . Vedi OROLOGIO , &c . 

Fuso d1 una colonna , é i l corpo di cíTa; 
ma gli architetti piu comunemente lo chia-
mano úfuflo . Vedi Tav. Archit. fig. 24 , 1 6 7 
28 &c . Vedi anco FUSTO , e COLONNA . 

FUSTA , un navigio leggiero , con la 
puppa quadra, che ha vele e r emi , e por
ta tre alberi ; principalmente fi ufa come 
barca ícorridora , o fpia per a veré notizie e 
intelligenze, e per mettere uomini a t é r r a . 
Vedi VASCELLO . 

Una delle barche che é anneffa od appar-
tiene ad una n^ve grande da guerra , e che 
ferve per portare gli ufiziali alia fpiaggia , o 
per riportarneli, é puré chiamata F u f i a , nell' 
Inglefe phinace. Vedi BARCA . 

F U S T A G N O * , nel commercio , unafpe-
zie di drappo di bambagia ocotone che appa-
re fpinato da una parte. Vedi COTONE . 

* Menagio diriva la vocc da Fuílanum , 
che 
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che negli Scrittori Latini conotti s" ufa 
neW íjtejfo ftgmficato , e credefi formata 
da Fuftís, a motivo del P al ¿ero fopra i l 
quale crefce i t Cotone. Bocharte la deriva 
da Fuftat, che nelP Arábico Jjgmfica Pan-
tica Cittü di Menfi , dove i l Cotone na-
[ce in grande abbondanza . 

I buoni e vcn*fujlagni debbono eíTer fat-
t i di filo di cotone , cosí neli' ordito come 
nella trama. 

V i fono áé> fufiagni di di ver fe forte, d'al-
t i , di baffi, di greggi o groííolani, e di fi-
n i , con pelo, o íenza . Ve ne fono anche 
parecchi , che hanno 1'ordito di l i n o , o di 
canapé. 

F U S T I K , o FUSTOCK , é un legno gial-
l o , ufato dai t in to r i . Vedi G I A L L O . 

I I colore ch'egb da é un bel giallo d'oro ; 
ma vi fi debbono meíchiar con eífo alcuni 
altri ingredienti, per farlo durare . 

L ' albero, che lo da , crefce in tutte 1' Ifo-
le Caribbi, partlcolarmente inquelle di Bar
bados , e Tabago, dove crefce ad una gran
de altezza. 

I tintori fe ne fervono principalmente per 
i l ñero . Vedi ÑERO . Ma alcuni di loro , 
p iuva len í i , e p i ü o n o r a t i , che amano di t in -
gere co' migliori colori , e piu durevoli, fon 
di parere, ch'egli fi doverebbe efeludere af-
fatto dalla t intura. Vedi TINGERE . 

Oltre queña , v ' é un' altra fpezie di Fu-
jlick , o Fujicl, che crefce in Italia , nella 
P roven ía , &c. e che s' adopera per tingere 
in color di caífé . L ' albero é una fpezie d' uli-
vo falvatico , e in Latino é chiamato Cotinus. 

F U S T O , neli' architettura, é i l fufo, o 
corpo d'una colonna ^ cioé que lia parte che 
é comprefa tra la bafe, ed i l capitello ; chia-
mata puré i l v ivo . 

I I Fujio é queíla parte cilindrica, che fa 
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ií corpo o i l tronco della colonna , cfcludendo-
ne la tefta, ed i l piede. Vedi COLONNA. 

FUSTO d' erba , o di planta. Vedi GAM
BO , e STELO . 

F-UT-FA,nella Mufíca, Vedi F.e CHIAVE . 
F U T U R O 5 una cofa che ha da venire 

in appreífo. _Noi diciamo , uno ñato futu
ro ^ una contingenza futura ^ A Dio folo le 
cofe future fono prefenti . Vedi RISURRE-
ZIONE, IMMORTALITA, , CONTINGENTE, 
e POSSIBILE . 

Tempo FUTURO, o i l FUTURO, nella Gram-
matica, dinota un' infleíTione de' Verb i , con 
la quale s' addita che una cofa fara in qual-
che tempo a venire . Come , i l giorno eftre-
mo verra . l o vedrb un fine. Vedi TEMPO. 

I l tempo futuro ammette due cafi o cir-
coftanze: o noi intendiamo una cofa che ha 
da feguire dentro breve tempo ; o una co
fa che fuccedera in un tempo a venire i n 
definito . 

Cosí i Greci hanno i l loro paulo pofi fu -
turum , U Í T oKiyov {¿ZKKUV , che dinota una 
cofa che dee avvenire , o faríi poco appreífo ; 
come iroivcroiia 5 oltre i l futuro comune , o 
indefinito , nroino-w , l o lo faro ; amabo , amerb . 

Nel Lat ino, neli' Italiano , nel Francefe , 
ed anche neli' Inglefe , i l Futuro dell' Indica
tivo efprime.folamente i l difegno o 1'inten-
zione di fare una cofa , o femplicemente che 
una cofa fara ; come , lo loderb , I wil prai-
f e , lo faro approvato , I wil l be approved : 
ed i l futuro del fubjuntivo m oír ra che la co
fa fara fatta, fotto certe cireoílanze : <?. gr. 
quando averb veduto Verfaglies , io vel r i -
dirb. Qualche volta i l futuro é efpreíTo neli1 
Inglefe per via del prefente ; i f I meet your 
friend , I wi l l fend him to you , fe trovo , o 
incentro i l voftro amico, ve lo manderb \ 
fv offendero , f t incidero, ¿kc. 

l i 2 



%$2 

G La fettirtia lettera del noílroalfa-
? beto, é la quinta confonante : ab-

benché negli alfabeti di tutte le 
lingue Orientali, dell'Ebrea, della Fenicia , 
della Caldea, della Siriaca, della Samarita-
na , dell'Arabica , ed anche della Greca , G 
fia la terza lettera. Vedi L E T T E R A . 

Gli Ebrei la cbiamano G/vVwe/, o G i m e l , 
q. d. carnello; a cagione che ella rafifomi-
glia al callo di queft' anímale : ed ella ha 
la ílefla appellazione nel Samaritano , nel 
Fenicio, e nel Caldeo : nel Siriaco échia-
mztaGomel, nelT Arábico G/Vw , e nel Gre
co G a m m a . 

La lettera G é delle mute, e non pub in 
alcuna maniera fuonarfi o pronunciarfi fen-
za l'ajuto d'una vocale . Ella é formata col 
ribattimento deü' aria contro i l palato, che 
faífi colla lingua , fecondo che 1' aria eíce 
¿alie fauci : lo che Mart ano Capella efpri-
me cosí, G fpiritus cum palato : cosí che la 
G é una lettera palatina . Vedi L E T T E R A , 

M U T A , e P A L A T I N A . 
I latini fi prendevano la liberta di le

var via la lettera G ful principio delle pa
role , avanti un » \ come in gnatus , gm-
feo , gmbdis , g n a n a t , &c. che ordinaria
mente ÍQxivtvznQnatm-j-nefco , m b i l i s , &c . 
Bene fpeíTo ancora la cambiavano in C , co
me Gamel lus in Camcllus j Gragulus , G r a -
cu lm j Quingentum , Quincentum , Scc. Talor 
fu adoprato in vece ci N , avanti l a C j ed 
un' altra G \ come Agchijes , Mgcbra , A g -
g u ú l a , &c . per Anchi fes , Ancora , Anguil
l a , &c. Invece di P , come Magalia , per 
M a p a l i a , &c . G parimenti íi adopera in ve
ce di C>, e Q_ in vece di G , come I n A n -
quina, Angina , Anguín» , &c . I n vece di 
R , cpme in Aqmgium , per Aquarium ; A g -
g e r , per Avger , &c , Ed in vece di S» co
me in Spargo y S p a r j l , Sparfum y o piütto-
íto ella fí toglie vía da queft' ultime paro
l e , per fchivare i l catíivo fuono di Spargjl , 
o Sparc/i. G parimente fi mette in vece di 
C , come i a Cncns j p e r G w í ^ y Caius ^ per 

G a i u s ; Gaeta, per Cajeta ; per V , come 
in figerc , per fivere . Vedi N , P , &c. 

I popoli vScttentrionali fpeffo cambia no la 
G in V , o W j come in G a l l u s , IVa l lu?; 
G a l l i a y I V a l l i a y Va l l ia y &c . Inipe-rocche in 
queft' eíempio non fi dee gia diré che i Fran-
cefi abbiano cambiato la W in G ; mentre 
feriffero Ga l lus lungo tempo avanti che '/al-
lus , o I V a l l i a foífer noti j ficcome appare 
da tutt i gli antichi Scrittori Romani , e 
Greci. 

E nondiraeno egli é vero egualmente , 
che i Ffancefi cambiano la W delle Nazio-
ni Settentrionali, e la V confonante in G ; 
come I V i l l i e l m u s , I V i l l i a m , in G u i l l a r m e y 
F / u l p h i l a s , in Gulphi las y Vafeo in Gafcon , 
&c. Vedi W . 

Diomed. 1. I I . c. de Litera , chiama G , 
una lettera nuova: la fuá ragione é , che i 
Romani non V ebber introdotta avanti k 
prima guerra púnica ; flecóme appare dalla 
colonna roftrale , eretta da C . Du i l io , fo-
pra la quale per tníto troviamo un C inve
ce di G . Fu Sp. CarviEo quegli che primo 
diftinfé queite due lettere j ed invento la 
figura della G : íiccome ci aííkura Teren-
zio Scauro. La C ferviva beniíTuno per la 
G ; eflendo la terza lettera dell' alfabeto 
La t ino , come la g , o ? i'era del Greco. 
Vedi C . 

La G fi trova In luogo di C fopra diver-
fe medaglie ; Vaillant N u m . Imperat. t. i * 
p. 39. M . Beger produce una medaglia del
la Famiglia Ogulnia, dove G AR fi legge in 
luogo di C A R , che é su que He di M . Patin .. 
Ma la C piu frequentemente veden su le 
medaglie, in luogo della G ^ come A u c u -
S T A L t S , C A L L A E C I A , C A R T A C I N E N C E S ,, 
&c.. in luogo d'AUGUSTA LIS , &c. Non che 
la pronuncia di quefte voci fofíe alterata j , ma 
folameníe, perché laGveniva rozzamente, 
e fenza aceuratezza mtagHata dagli operai, 
Come appunto é i l cafo didiverfe inícrizioni 
deirimpero Orieníalej neílc quali Auc^Aucc, 
Auccc 3 fpeíro trovaníi in vece d' AUG , &.C, 
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La forma del noftro G c prefa cJa quclk 

de'Latini , i quai la prefero daiGreci ; i l 
G latino eíTendo certamente una corruzione 
del gamma Greco T , íiccome íi potrebbe 
moñrare fácilmente, fe i noftri Stampatori 
aveííero tutti i caratteri e le_ forme di que-
fla Lettera, che noi incontriamo ne' MSS. 
Greci e Lat ini ; per l i quai caratteri, e for
me la lettera é paííata da T a G . 

Quanto al Gamma de'Greci, egü é ma-
nifeíiamente la J gbimel degliEbrei, o de' 
Samaritani. Tutta la diíicrenza tra i l gam
ma e la ghimel confiíle in queílo , che V 
una é volta a deílra , e 1'altra a finiflra ; fe-
condo le diverfe maniere di fcrivere e di leg-
gere , che hanno avuto corfb tra coíeílc dif-
ferenti Nazioni: cosí che tutta la pena che 
Salmaíio in Solinum s'é prefa, per prova
re che la G fu duivata dal Kappa Greco % 
é gittata . Vedi K . 

G é ñata parimenti in ufo come lettera 
numérale , íignificante 400 , giufla quel 
Verfo 

G Quadringentos demonjirativa tcnebh. 
Qpando una lincetta vi fu aggiunta su 

la cima, G , íigniíicb quaranta mila . Ve
di A . 

G fi ufa anco nella Mufica , per fígniíka-
tt una delle chiavi 5 cioé quella della parte 
la piu alta, chiamata i l Sopram o l Alto. 
Vedi CHÍA VE , e SOPRANO . 

G A B B A R A , un neme che gli Egizj da-
vano ai corpi mor t i . che eglino confervavano 
ñppreíío di loro , in vece di abbruciarli. Vedi 
M ü M M I A , Fü ÑERA LE , &C. 

QLiel popólo , per un coflume che avean 
ricevuto dai loro antenati , e che ebbe in 
qualche parte 1' origine calla difpóíizione del 
lor paefe , che é íoggetto alie inondazioni 
d e i N i l o j fu folito di rrivvolgcrc i corpi dcllc 
perfone diítinte ed cccellcnti , íopra tutto 
quelli de'Santi, e de'Martiri , in un gran 
numero di panni lini , con bal íami, ed aro
man ; ed in vece di feppellirli, Ii conferva
vano nelle lor cafe : penfando, ehe con cib 
fi faceffe ad effi molto piü d'onore . E que-
ñi , Sant' Agcñino dice , ehe dagli Egizj 
eran c h h x m ú gabbara . S a m. cxx. dedivcr-

j h , c. 12. Vedi IME'ALSAMARE . Plinio ík 
menzione della ñcífa cofe , lib. VTT. c. 1 6 . 
dov'ei riferifee, che nel tempo di Claudia, 
mrt gabbara. fu recato dair Arabia , lungo 
^uaft dieci piedí. * 

2 5 a GAB 
* I l P . Ilarduino s1 immagina , che Plnrié 

abbla quí prefa la parola per un neme 
proprio ; eperao va cercando in Tácito , 
un certo Abbaro, B̂ e di Arabia : ma h 
fteffo Harduino 'non e delP opinicns di P l i 
nio y e crede piuttojio , che la parola fia 
f Ebraica i ^ U Ghibbor 5 o "njOJ Gh a Ib-
bar dcgli Ariabi y c fignifichi un gigan
te. — M a il Cefuita Roívüeydo rí$ rende 
un miglior contó nelle fue crudite note fo-
pra la vita di Sant' Antonio , f. 7. e nel 
fuo OnomaíHcon , fotto la parola Gab-
ba ra ; dove ei fa védete che trovafi non 
men Gabbara , che Gabhares, Gabarus , 
e Gahbárus 5 e che tutti Jlgnificano un 
cerpo irnbalfamato y e lo preva con tefii-
monianze di Cicerone, Tufcul. Quaíft. ^ 
Pompón. Mela , lib. i . c . q , di Sejio E m ~ 
pirico , ///;. 3. P^rrh. Hypothef. c. 24. 
de Luciano , de Lu¿hi ; di Corippo, lib. 
de funere Juftiniani; d i S a n f Agofiino , 
di (Zaffiam , di San Gio. Damafceno , Ĉ V» 
L a vece in rcalta e Arábica , Siriaca , 
ed Ebrea , formata da Gaber , uv 

. nomo . 
GABBELLA , b C A B E L L E * , nel linguag-

gio Francefe , e ne'coftumi o nella prntica 
di Francia , fignifica un dazio od una im-
pofizicne fopra i i íale. Vedi S A L E , 

* Gl i Etimologifli fono divifi d' epiniem 
quanto aW origine della vece . Alcuni la 
ditivano daW Ebreo Gab , un regalo y a l -
tri da ^ap , tradere y altri da D^Op 
Kabbalah , ricevuta y altri da Ghauel , 
o Cabe , lepje ingiufla y altri dal Latino 
corrotto Cabella , o Gablum , tributo , 

Le gabelíe fi appaltano; e fanno i l fecen-
do capo , od Articolo neU'entraía del Re» 
Vedi D A Z I O , F A T I M , &Cr 

V i feno tre appalti di gabbclle y i l primo 
comprende la maggior parte del Regno : i l 
fecondo é qaeílo del Lionefe e della Lingua-
doca ; ed i l terzo quello del Dclfinato , e 
della Provenza . V i fono di^eríe Frovincie 
efenti dalla gabbella\ avendofi procacciato ií 
privilegio da Arrigo IT. 

Qucfto tributo o dazio dicefi che abbia 
avuta la fuá origine in Francia, nel 1280. 
fotto Filippo i l bello . Filippo i l lungo prefe 
un qunttrino ( un double ) per lira fopra i l 
fale , con unEditto del 1^31, ú i ó promiíe 
di-nlaífare, quando fi foífe liberato cia' íuoi 
nemici \ e lo che ú fe ce. in realut FanRo 
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2545. I I ReGiovanni lo riaííunfe nel 1 j 55 . 

e fu accordato al Delfino nel 1358. per r i -
fcattare il Re Giovanni. Cario V . lo fece per
petuo . Cario V I I . lo inalzb a fei dinari , 
Luigi X I . a dodici; e Francefco I . a venti-
quattro lire per moggio . E fu confiderabil-
mente accrefciuto da poi . Filippo di Valois 
ílabili e fondo i l primo de'granaj, e de'mi-
niftri delle gabelle ; e proibl a tutte le perfo-
ne i l vender fale : dal qual tempo tutto i l 
commercio del fale, per i l confumo interno 
o mediterráneo, cadde aífattonelle maní del 
Re , che lo rende e diftribuiíce per mezzo 
de'íuíñ fermters appaltatori, e ufiziali, ere a t i 
a tal uopo, 

I I prodotto di queíla impofízione é tanto 
confiderabile , che íi computa ch' ei faccia 
un quarto di tutta la entrata del Regno ; 
e da alia Corona altrettanto che tutte le m i -
niere del Perü , del C h i l i , del Potosí , e del 
relio dell'America al Re di Spagna. 

G A B B I E , nel linguaggio di mare, fono 
coffe piatte, o picciole forme, che fervono 
per daré i l cómodo a' marinan , d' ammai-
nare le feconde c terze vele , per far feo-
perte, e per molti altri u f i . 

G A B B I O N I , nclla Fortificazione , & c . 
fono panieri o ceíte grandi, fatte di viraini 
di falcio , teífuti d'una forma cilindrica , fei 
piedi alte , e quattro capaci o larghe ; le 
quai riempiendofi di té r ra , fervono come di 
difefa, o riparo dal fuoco dell' inimico , Ve-
-di Tav. Fortific.ñg. 19. 

Si ufano coraunemente nelle batterie , 
per coprire gl'ingegneri , &c . Per lo qual 
fine uno é collocato di qua e di la di cia-
fcun pezzo d' artiglieria , lafeiando fola-
mente adito o vuoto per la bocea che fuor 
per mezzo vi appaja , Vedi B A T T E R I A , e 
M E R L O , 

V i é puré una fatta di gabbioni plccioll y 
che s1 ufano ne'parapetti , nelle "trincee , o 
foífe, &c . per coprire i moíchettieri ; que-
fti fono collocati cosí attacco gli uni agli 
a l t r i , che non vi pub fpuntar fuori per mez
zo fe non un mofehetto. 

Servono puré per parapetto su le linee , 
su gli alloggiamenti , & c . dove i l terreno 
é troppo duro da fea vare , Vedi P A R A 
PETTO , 

Per ren dere i gabbioni infruttuofi, fi procu
ra di mette r í i a fuoco , con gittarvi frammez-
zo delle fa feine impeciate. 

G A B 
G A B I N I A Toga. Vedi T O G A . 

G A B R I , o G A V R I , Sctta religiofa ncl
la Períia , chiamati anco gsbres , gevns , 
& c . 

I Turchi chiamano i Criñiani , gabri ; 
q. d. infedeli , o gente d' una faifa religio-
ne ; o piuttofto, come oíferva Leunclavio, 
Gent i l i : ía parola gabre fra i Turchi aven-
do 1' ifleífa íignificazione , che Pagano , o 
Infedele, tra i Criíliani j e dinotando ogni 
altro che Maomettano. 

Nella Perfia, la parola ha una fignifica-
zione piü peculiare ; e fi applica ad una 
Setta difperfa per i l paefe, e la quale dice-
fi che fia un avanzo degli antichi Períiani, 
adoratori del Fuoco : abbenché, a ben pon
derare i l tutto , piuttofto pajano eífere fta-
t i Perfiani convertiti ; i quali fendo poi la-
feiati a fe fleífi , mefcolarono le loro anti-
che fuperftitioni colle verita e pratiche del 
CriíUanesmo y c fi formarono cosí una re-
ligione a parte. 

I gabrl pretendono d'aver dirivata la lor 
religione da un Azer, di Nazione Franco , 
e feultor di profeífione : queft' uomo eífen-
do venuto in Babilonia , dove allora abita-
vano , fi maritb a una donzella del paefe, 
chiamata Dogdon \ la quale, dopo una v i -
fita ch'ella ricevette da un Angelo, fuem-
piuta di una luce divina; e fubito dopo fi 
trovo incinta . Avendo nello fteífo tempa 
preíagito gli Aílrologi, che i l bambino do-
veva eííere un gran Profeta , e fondatore 
d' una nuova religione ; Neubrout, i l Prin
cipe che allor regnava , ne fu avvertito j e 
diede immantinente ordini che tutte le don-
ne gravide foífero meífe a morte > per tut
to 1' Impero, 

L ' ordine fu efeguito ; ma la madre del 
futuro Profeta , non moftrando fegni di gra-
vidanza, fcarapb la vita ; e felicemente da 
poi partorl un figliuolo, chiamato Ebrahim 
Zcr-Ateucht. 

Dopo la fuá nafeita, inforfero nuovi pc-
r icol i : i l Re , eífendone (lato informato, lo 
fece venire davanti a sé ; e fguainata la fuá 
fciabla, fu gik per ucciderlo colla fuá pro-
pria mano \ ma i l fuo braccio diventb immo-
bile ful fatto : dopo c ib , fu fatto accendere 
un gran fiioco, e vi fu gittato entro i l fan-
ciullo \ ma egli v i ílette illefo, come fopra 
un letto di rofe. Egl i fu in appreíío libéra
te da altri generi di morte , per una forte di 
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mofche, che infeñavano i l regno; imadel-
le quali eflendo entrata nell' orecchia del 
Re , lo refe frenético , ed alia per fine lo 
ucciíe. 

Cha-Glochtes, fuo fucceíTore, fece fimili 
tentativi per diftruggere i l giovmetto ; ma 
fu cosí reíb attonito da' miracoh ch' ei gli 
vide operare , che comincio ad adorarlo , 
ficcome"facea gia tutto i l reílo del por 
polo. , ; 

Alia fine, dopo un gran numero di mi -
racoli, i l profeta feomparve . •— Alcuni ten-
gono, ch1 egli fia ftato trasferito in Cielo , 
eoir anima e col corpo: a l t r i , ch' egli ab-
bia trovato un forciere di ferro , vicino a 
Bagdat, dove eííendofi r inchiuío, fu via por-
tato dagli Angel i ; 

Dopo ch' egli fu in poffeíTo del Paradifo, 
Dio mandb loro , per mezzo fuo , fette 
l i b r i , che contenevano tutt i i pi^nti di re-
ligione ; e quindi , fette altri , della fpie-
gazione de' íogni; e finalmente , fette della 
medicina. Aleffandro i l Grande abbrucib i 
primi fette, a cagione che niuno ne inten-
dca i l linguaggio, e ritenne per fuo proprio 
ufo gli altri quattordici. 

Dopo la fuá morte , i Pret i , o Do t to r i , 
fra i gabri , rintracciarono quanto poté la 
lor memoria íuggerire di cib che conteneafi 
ne' l ibri perduti , e compofero un grande vo-
lume , i l quale efífte tuttavia fra i gabri; 
benché non intendano niente, né delle pa
role , né del carattere. 

Per mezzo a tutta quefia confufa fioria, 
non é malagevole di ¡cerneré alcune trac ce 
e contrafegni di criftianesmo j benché gran
demente deformato : i ' annunziazionc , i Ma-
g i j la firage degl'innocenti 5 i miracolidel 
noflro Salvatore ; le fue perfecuzioni, la fuá 
Afcenfione, &c . 

C A G A T E , GACATES , detto anche am-
bra neta , una pietra leggiera , lifcia , pecio-
fa , fiíTile , eftremame nte ñera 5 formata d'un 
fugo bituminofo nella térra , alia maniera 
del carbone. Vedi PIETRA. 

Si mette in opera come i ' ambra , ed ha 
molte delle fue qualita. Abbonda nel Del-
finato, ma l 'ottimo gagate diceíi che fi tro-
vi nella Provincia d ^ Y o r k . •— Prende fá
cilmente fuoco , fcintilla , e da un odore 
bituminofo. 

V i é puré un gagate fattizio , fatto di 
vetro , ad imitazione del gagate minerale : 

G A G S5 Quefto íi tira e fi diftende in lunghi mez* 
vi quafi tubuletti , che taglianfi , e lavoraníi 
a piacere. •—Si adoperano afíai ne ' r icami, 
e nelle frange da lutto , e fi poííono fare 
d' ogni colore , benché i piíi comuni fieno 
i l ñero e i l blanco ; la volgare denomina-
zione di quefto gagate vi treo, o fattizio, é 
quella di pive. 

G A G E , nelle confuctudini, e nelle leg-
gi vecchie d'Inghilterra , fignifica un pieggio, 
o pegno, dato per ficurezza . Vedi PIEGGIO . 

La parola gage propriamente fi ufa folo 
parlando di cofe mobili 3 per le immobili , 
íi adopera quella d' hypothcca. Vedi H Y P O H 
THECA . 

Se i l gage, o pegno perifee, la perfona che 
lo ha ricevuto non ne ha da render c o n t ó , 
fe non fe foífe perito per fuá eftrema ne-
gligenza, &c . 

GAGE fi prende anco per una disfida a 
combattere . Vedi CARTEL LO . — Nel qual 
fenfo egli era un pegno , che 1' aecufatore , 
o colui che sfidava, gittava ful fuolo , eche 
F altro raccoglieva , quafi accettando la disfi
da j per 1' ordinario quefti era un guanto j 
un capúcelo, un bracciale o guanto di fer
r o , o cofa altra fimile . Vedi COMBATTI-
MENTO , e DUELLO. 

La grande raccolta delle Leggi comuni d' 
Inghilterra , detta i l Grand Cujlomary, fa 
menzione di gages pleiges de Duel : quefti 
erano gentiluomini , parenti , o amici 5 fe 
quegii che avea dati i gages pleigcs , refta-
va perdente , eglino avean da pagare la mul
ta , di cui s' era convenuto. 

Mm-Gkc-E , é quella cofa che fi lafeia 
nelle mani del proprietario, cosí che ei ne 
raccoglie i f ru t t i . •—jn oppofizione a Vif~ 
gage , in cui i frutti o le rendite fon rac-
colte dal creditore, e compútate ful pié del 
debito che va fcemando a mi fura. 

Pomey adopera eziandio la parola mort-gags 
per i l pefieíío d'efíetti, a condizione di raííe-
gnarli o cederli a beneplácito della perfona 
che l i ha dati. Vedi MORTGAGE . 

G A G L I A R D A * , nella Mufica , e nel 
Bailo, é una forta di danza , anticamente 
molto in ufo ed in pregio; la quale era com-
pofta di moti e d' azioni affai differenti , 
che ora procedea tena a térra, o egualmen-
tc e a dilungo j ora con falti e capriole ; 
ora per lungo della camera , ed ora per 
traverfo. 
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* i a parda } Francefe , Gaillarde , & 

piuttojlo Italiana , e Icttcralmcnte fignifi-
ca , allegro , fplritofo , vivo . Que/lo bai
lo fu anche detto Romaneíca , perche por-
tato da Korna. 

Thoinot Arbeau , nella fuá Orchefografia, 
10 defcrive come compoño di cinque paííi , 
c di ci«que pofizioni de' piedi , che i baüe-
rini efcguivano l i uní avanti g l i a k r i , e del-
le quali ei defcrive 1' intavolatura , che é di 
fei minime , e di dae tempi di tr ipla. 

G A G L I O , materia colla quale fi rappiglia 
11 cacio . Vedi P R É S A M E . 

G A I A N I T I , Setta d' antichi Eretici , 
che germoglib dagli Eutichiani. Vedi E u -
T I C H I A N I . 

Queña Setta é piu antica di Gaian , Ve-
fcovo d' Aleííandria , nel fefto Secólo , da 
eui ella prefe i l nome . Coftoro adcrivano 
alie opinioni di Giuliano Halicarnaífeo, ca
po degl' Incorruttibil i , e de' Fantaftici; e fu-
rono nel decorfo denominati Gaianhi , al-
lorché fi mife Gaian alia teña loro. Egl i -
no negavano che Gesu Crirto, dopo l'unio-
ne ipoltatica , foffe foggetto ad al cuna del-
le infermita della natura umana. Vedi I N 
C O R R U T T I B I L I . 

G A I N A G I U M , ne 'noñri Scrittori an
t i ch i , fignifica un tiro di buoi, di cavalli, 
T aratro &c. ed ogni altro corredo , necef-
fario a compiere i l lavoro dell' aratura , e 
della coltivazion delle terre per opra de'con-
tadini e v i l lani . 

Gainage é l'ifteíTo, che l'altramente detto 
fVainage. Brafton , lib. i . cap. 9. parlando 
de' padroni, e de' íervi , dice , Út fi eos d e -
fimant, quod falvum non pojjjt miejfe WÚ'ÍÍ-
nagium fuum . E di nuovo , lib. 111. traál. 2. 
cap. 1. Viilanus non amerciabitur , nift falvo 
Wainagio fuo . Impcrocché anticamente , 
flecóme appare dalla Mag. Chart. e da al-
t r i l i b r i , i l villano, quando era condanna-
to a qualche pena pecuniaria, ritenea fem-
pre efente e libero i l íuo gainage; affinche 
i ' aratro non potefle fiare in ozio; e la leg-
ge , per la fteííii ragione , accorda tuttavia 
un fimii privilegio, cioé che in molti caíi 
non fi poííono fequeflrare , o ilaggirc alP agri-
coltore i íuoi cavalli da traino. Vedi B I S 

T R E S s . 

G A I N A G E , fi prende anche talvolta per 
Ja térra íleffa 5 o per lo profitto e guada-
gno raccolto , coltivandola . 

G A L 
G A L A C T I T I S , V a K u K T i T u t ^ nella Sto* 

ria naturale , una pietra , cosí chiamata , 
a cagione che quando íi fpezza , o fi ma-
cina , da un liquor blanco come i l lat-
te , che i Greci chiamano yuKot . Vedi 
L A T T E . 

La pietra e d' un colore cenericcio , e 
teñera , e dolce al gufto . Diceíi che ella an
cor fi trovi nella Tofcana, nella SaíTonia, 
e in altre parti . 

Gti Autori la raccomandano, come buG-
na nelle fluffioni degli occhi , e per le u l 
cere: fi crede ch'ella renda i l latte piheo-
piofo nelle n u t r i d ; e, quando appendefial 
eolio de' fanciulli, ch' ella promova la fali-
vazione . 

G A L A C T O P H A G I *, e G A L A C T O P O T J E , 

nell' aatichita , perfone che vivevano in-
tieramente di latte, fenza formento , e fen-
za 1'ufo di altro cibo. Vedi L A T T E . 

* Qi'-ejlc parole fono compojlc da y u X a , ya-
K m < r o í latte j oc ty&i ' , mangiare j cms" 
TIIÍ , da v i l / ® , ¿ere. 

Certe Nazioni nella Scizia Afiatica , co
me i Get i , i Nomadi, &c. fono famoíe nel
la Storia antica, in qualita ú\ Galatlophagi, 
Omero fa i l loro elogio nel lib. 111. dell3 
Iliade . 

Tolomeo, nella fuá Geografía , mette i 
GalaBophagi tra le montagne Rif.e , da una 
parte, e i l Mate Ircano daU'altra. 

G A L A C T O P H O M DuBus , fono que' 
vafi che fervono a condurre o trafportare i l 
lat te. Vedi L A T T E , e M A M M E L L E . 

G A L A C T O S I S , la produzione del latte ; 
o l'azione , onde i l cibo , o i l chilo , fi con-
verte in latte . Vedi L A T T E . 

G A L A N G A , una radice medicínale , re
cata dali' Indie Orientali , ed i l prodotto d' 
un albero dell'ifteífo norae . 

V i fono due ípezie di galanga; la piccio-
la ^ e la grande : la picciola é una radice 
afpra , ineguale , e nocchioía , d' un color 
roíTigno dentro e fuori, e d'un gufto eodore 
aííai pungente , aromático . El Te portata 
dalla China , e fi adopera con buon efito 
in tutti i mali dello ftomaco , delle budel-
la , e deli' ú te ro , che provengono da debo-
lezza di nervi. 

La Galanga maggiore , crefee principal
mente nella Java, e nel Malabar: ella in
clina piíi al colore cenerognolo . Le fue qua-
litíi fono della fielfa fpezie che quelle dell'al-

tra 3 



G A L 
i r a ; folamente mcno efficaci , ma piu co-
inun i , e piíi fácilmente ottenibili. I fabbn-
catori d'aceto le ufano ambedue . V e d i A -

G A L A N T E , termine Franceíe, che íi-
gnifica civile, pulitt), bcn nato & educato \ 
una perfona di fpiritd , _ e deftra ; che fa 
utto con buona grazia ; m íomma una per-

tona civile, piu fpintofa, piü viva e pron
t a 5 ed altrui piu accetta , che le volgan 
perfone. 

£ ' difficile definiré tutte le quaiita an-
nefle all' idea d' un uomo galante : fovente 
ella inchiude un'aria di mondo; unadifpo-
frzione a placeré , e particolarmente alie da
me, ed una grande üima o foggezione per 
i l bel íeííb . Gl i Autori Francefi fono af-
fai dilicati su quefta efpreífione : egli-
no diflinguono galant homme , da homme 
ga lant . 

Mercurio G A L A N T E , é i l titolo d'un l i 
bro, che per diveríi anni ufci ogni mefea 
Parigi. Vedi G I O R N A L E . 

Egli contiene molte cofe galanti e cu-
riofe ; benché non pochi de' bcgli ingegni 
fienfi di propofito adoperati per ifcreditar-
lo . M . de Vize ne fu i l primo Autore, o piut-
toílo raccoglitore: dopo la fuá morte , fu con-
tinuato da tre altre perfone fucceíTivamente . 

G A L A S S I A , G A L A X I A S * , nell'Aftrono-
mia , é quel fentiere, o quel tratto lungo, 
blanco, luminofo, che par che cinga a gui-
ía di fafcia , o ciarpa i l cielo ; e che fácil
mente fi pub diíHnguere e vedere in una 
notte chiara, fopra tutto quando non appari-
fce la luna . 

* í Grec'i l a chiamano TahaZictí , Gala
xias , da yocKot, yahar .To? , latte y a mo
tivo del fuo colore , e della f u á apparen-
z a : i L a t i n i , per la fíejfa ragione , l a 
chiamano via ladea, e noi l a flrada di 
latte . 

Ella paíía tra i l Sagittario, ed i Gemini , 
e divide la sfera tn due parti: ell 'é larga ine-
guaimente ; ed in alcune parti é femplice , 
in altre doppia. 

Gl i antichi Poeti, ed anche i Filofofi , par-
lano della G a l a x i a , come del fentiere percui 
vanno gli Eroi al Cielo. 

Ariftotele la fa una fpezie di meteora , 
formata d' un gruppo di vapori , tirati in 
quella parte da certe ftclle grandi difpoñe 
ndla regione de'Cieii che v i corrifponde ( 

Tmo I V, 
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A l t r i , oífervando che la G a l a x i a íi vedea 

per tutto i l Globo ? ch'ella fempre corri-
fpondea alie medeíime flelle fiífe ; e che 
tranfeendea Taltezza de'piíi alti pianeti ^ r i -
gettarono 1' opinione d' Ariftotele , e colloca-
roño la G a l a x i a nel Firmamento , o nella 
regione dellc ílelle fiñe , e conchiufero ch' 
ella non é al t ro, che un adunamento d' un nu
mero infinito di ftelle minute. 

popo l'invenzione del telefeopio , qucíl* 
opinione s' é abbondantemente cenferraata. 
Dirizzando un buon telefeopio ad una qual-
che parte della via lattea ; dove prima noi 
vedevam folamente una confufa bianc|iezza , 
ormai diílinguiamo una moltitudine innu-
merabile di piccole üel le . QLiefte ftelle fono 
cosí rimóte , che 1'occhio nudo le confon-
de : i l fimile s' ofíerva in quelle altre mac-
cbie , Qhhm^t tS te l l e nebulofe ^ chequandaí i 
efaminano col telefeopio , diftintamente ci ac-
corgiamo, eftere mucchi o gruppi di picciole 
ftelle , che da sé fole non gíungono a fare im-
prefíione su 1'occhio. Vedi S T E L L A . 

G A L B A N E T U M , una compofizione, o 
preparazione di galbanum , che un tempo fo-
levafi preferivere, ma che in oggi é disufata . 
Vedi G A L B A N U M . 

G A L B A N U M * , nella Farmacia , una 
gomma che featurifee da una incifione nei-
la radice d' una planta ferulacea , chiama-
ta in Latino F é r u l a galbanifera y che cre-
fce nell' Arabia , nella Siria , &c . Vedi 
G O M M A . 

* L a paró la e d i r i v a t a , fecondo M.anin io , 
daW Ebrco Chelbenth , grafio . 

V i fono due fpezie di G a l b a n u m ; l 'uno 
in grani, o lagrime ; 1'altro in mafía : i l 
primo debbe fceglierfi d' un giallo áureo nel 
di fuori , ma piíi pallido afi'ai nel di den
t r o , di fapore amaro, e d'un odor forte, i n 
grato . Della feconda fpezie, fcelgaíi quelio 
che é piu pieno di lagrime , che é piu 
afciutto, chiaro, e non puzzolente. Queft' 
ultirño fi falíifica con alcune civaie rotte, con 
refina , e gomma armoniaca. 

I I Galbanum é emolliente e rifolutivo ; 
buono ne' morbi ifterici, nell' afime, e nel-
le toíTi invecchiate ; provoca i meftrui , e 
facilita i l parto: raa fi adopera per lo piíi 
efternamente , negli empiaftri ful bélico , 
cui egli rilaífa, in qualunque maniera chs 
fi applichi. 

G A L E A , o G A L E R A * , unVafcellofab-
K k bri-
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kicato baffo , i i quale va con re mí e vele; 
che principalmente é in ufo ne' Dominj , che 
giungono alie Coñe del Mediterráneo . Ve-
¿i VASCELLO . 

. * La Galea e chi amata dagü Autor i Gn-
ei fotto r Impero Oriéntale , T a x a i u , e 
TaXHix ; e dagli Autori Latini del mede~ 
fimo tempo, Galea , donde la denomina' 
%ione moderna . Alcuni disonó el) ella fu 
chiamata Galea , a motivo della figura 
dt un elmo , ch1 ella portava su la prua , 
tome Ovidio attejia , De Triftib. IFran-
cefi la chiamano Galere , a cagione, di-
eono , che la cima degli alberi comunes 
mente e tagliata a modo d? un cappcllo , 
ehe gli Italiani chiamano Calero . Altri 
deriva?20 e Galea, e Galera, da un pe-
fce, che i Greci chiamano yuKzwryií , o 
%i<pioi; y e che noi chiamiamo pefee fpa-
da, alia cui figura e ftmile queflo navi" 
glio . Finalmente, altri dirivano Galea , 
Galera , Galcazza , &c, dal Siriaca e 
Caldeo Gaul , e Gallin , uomo efpojlo su 
V acqm, o fur un gaviglio di legno . 

Le Galie hanno d' ordinario da venticin-
que a trenía banchi di remi , da ciafcua 
lato ; e quattro o cinque galeotti per ca-
daun banco. 

La Galea porta un cannon grande, chía-
mato i l pezzo di coma; due pezzi baítardi, 
c due pezzi piccoli, con due alberi, e due 
vele quadre. E ' lunga da venti in ventidue 
fathom , mifura di due braccia tofeane , o 
fei piedi; e larga tre ; uno profonda : i íuoi 
alberi, fono la maeftra , e 1' albero di prua , 
che íi pub abbaflare a piacere. 

Tutte le GaU'e , si antiche , che moderne, 
fon® d' un piü bello e piü fnello corpo, che 
i vafcelli, o le nav i . Anticamente eran fal
te di piu maniere ; in oggi.le Galle fono 
tutte íimili : tutta la differenza fra efle, é 
quanto alia mole, e niente quanto alia fi
gura . D ' ordinario fi tengono vicine alie 
Coñe *, benché qualche volta traverfino i l 
mare. 

I I Re di Francia mantiene quaranta Ga~ 
Ve per ufo del Mediterráneo , V Arfenale 
deíle quali é a Marfiglia : I l Genérale delle 
Galk porta nella fuá arme dietro lo feudo una 
rioppía ancora meífa in palo; per fegno della 
fuá autorita. 

Le GaUe fono in Latino chiamate Bire-
nmíi Trirmes, tQuadrircms, non per ave-
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re due, t re , o quatro ordini di remi , Tun 
dopo i'altro , come molti eruditi fi fono 
immaginati , e particolarmcnte Scaligero , 
e Snellio , 1'ultimo de' quali ha per altro 
eccellentemente feritto fopra la Navigazio-
nej imperocché cib farebbe ílato impratica-
bile: e né men, perché aveífero due, t re , 
0 quattro remi; imperocché averebbono cosí 
mancaío di forza: ma perché v i erano due, 
t r e , o quattto remiganti attaccati a ciafcun 
remo, come nelle Galée úfate tra n o i ; lo che 
é ñato moñrato beniíruno dal Cefuita Dec^-
les, nella fuá arte di navigare. 

L ' errore fu occafionaío da alcune GaU'e 
antiche , rapprefentate su le medaglie , o 
bañi r i l i e v i , dove fono diverfi ordini di re
miganti , poñi 1' un fopra 1' altro: ma tu t t i 
1 matematici, tut t i i p i l o t i , ed i fabbricato-
r i di navi la confiderano come una mera 
illufione di fantafia ; conciofiaché Plinio fa 
menzione di Galle di quindici , di venti , 
di trenta, di quaranta, e di cinquanta or
dini di remiganti j cosí che fe foflero ñati 
fchierati gli uni fopra gli altri , eziandio 
fe non daffimo a ciafcun ponte fe non quat
tro piedi , v i farebbe una diftanza di 160. 
piedi tra i piu baffi remiganti, ed i piü al-
t i : or fiam ficuri, che i l piíi alto naviglio, 
che fía mai fabbricato , non pafsb féttanta-
due piedi d' altezza . 

Scaligero afferma, che la prima mVem/j, 
o Galea di tre fuoli , o piani , fu fabbrica-
ta a Corinto; & é di parere che quelle che 
Plinio chiama Navi lunghe , foflero le noñre 
Galeazze j la prima delle quali fu quella de
gli Argonauti . Vegezio riferifee una Galea 
di cinque pont i ; e Memnonc un'altra di ot to, 
e folamente un uomo per remo. 

G A L E A Capitana é la Galea principale d' 
uno Stato, comandata dal Capitán Genérale 
delle Galee ; in Francia , la Galea Reate é la 
prima. 

G A L E A Patrona , dinota la feconda G¿r-
lea , si in Francia 9 come in Tofcana , e 
Mal t a . 

I I fecondo Genérale delle Galee é a bor
do della Galea reale ; ed i l Luogotenente, 
SU la Patrona . 

I termini pceuliari alie Galee , fono in 
affai numero, e fanno un nuovo fiñema del 
Linguaggio di mare , diíferente da quella 
che uíafi nelle N a v i . M . de Baras, vecchi® 
ufiziaie , a bordo delle Galee del Re di 

Fran-
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Francia , é dietro a fcrivere , per qimnto 
s' ode , un nuovo Dizionario del diaktto delle 

Condanm alie G A L E E , é un gafligo dato 
a' rei e ddinquenti , e particolarmente m 
Francia peí quale fono deftinati a fervire 
i l R e oloStato, come fchiavi 5 nellc Caire, 
o per íempre , o per un tempo l imitato. Vedi 
P ü N I Z I O N E , C SCHIAVO , 

La condanna alie Galée per Iempre , impor
ta confifcazione delle terre , de' beni , & c . 
Imperocché in Francia, chi confiíca la per-
fona, confiíca i beni. 

U n uomo condannato alie Galife in per
petuo , é morto in un fenfo civile , E i non 
pub diíporre dr alcun de' íüoi cfFctti ; non 
pub erediíare ; e s1 egli é raaritato, i l fuo 
maritaggio é nuil o 5 né pub la fuá vedo-
va avere punto della fuá dote da' di luí 
beni. 

Le Corti Eccleíiaftiche non poííbno con-
dannare alie Gal e: queda ícntenza é fuori 
della íor giurisdizione e compctenza. 

Per un decreto di Cario I X , nel 15^4, 
vien ordinato ai Giudici di non condanna-
re un reo alie Galere per meno di dieei 
anni: ed Arrigo I I L con un altro del 1579. 
ingiunge a1 Capitani , di non trattenere i 
loro galeotti , dopo che é fpirato i l loro 
tempo . Ma quefte leggi non fono in oggi 
oífervate, 

G A L E A R I I 5 nelP antichita , porta cela" 
ta j norae che i Romani davano alie guar-
die nere , od ai fervi fokiati . Vedi Vege-
zio i i i . 6. e Salmafio fopra i l terzo capito-
io della vita d 'Adriano, in Spartiano, 

G A L E A T I Flor i . Vedi l'Articolo FÍORT . 
G A L E A Z Z A 5 un vafcello grande, fab-

bricato baffo, peíante, che adopera vele e re-
m i j ed é i l piíi grande de' navigli , che vanno 
a re m i . Vedi VASCELLO . 

Ella pub portare venti cannoni > cdn una 
poppa, capace di alloggiare un gran nume
ro di moíchett ier i : ha tre alberi; V albero 
di maeílra , quello di mezzana , ed ií buom-
preíío , i quali non fi abbaífano , o met-
ton g i u , come fi pub fare nelle Galee . Ve
di GALEA . 
. Ha trentadue banchi di remiganti y ed a 

ciafcun banco cinque o fei fchiavi, abben-
ehé GugL di T i ro faccia menzione di Ga-
ieazze, con cento banchi di remi, — Ella 
H tre t i r i 4 ' artiglieria , nella prua I ' uno 
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fopra 1' altro , di due cannoni V uno , che 
portan Palle di 36, di 24 , e di 10 hbbre, 
Nella puppa n ' ha fol tre , ciafcuno de' quali 
contiene tre cannoni, che portano palle di 
dieciotto libre. 

I Veneziani fono i foli che han delle 
Caleazzc ; anticamente anche i Francefi ne 
facevano ufo. 

_ G A L E N I C A Medicina, é quella maniera 
di confiderare e trattare le malattie. ch' é 
fondata sU i principj di Galeno , o intro-
dotta da Galeno. Vedi M E D I C I N A . 

Claud. Galeno, fu di Pergamo nell'Afia , 
figliuolo di Nicone, famoio Geómetra , A r -
chitetto 5 e pupillo di Satyron , e di Pelo-
pe , due vaíenti Medici , Egli fi diftinfe pri
ma in Atene; poi in AleíTandria ; e final
mente a Roma ; dove aííai fcriífe i dove pur 
morí , nell' anno di Crifto 140. 

Diceíi ch' egli abbia compofti due cento 
Trattati , de' quai cento e fettanta efiílono 
ancora . Abbiamo avute ventitrc diverfe edi-
zioni di queíV Autore : la prima é quella 
di Venezia , in folio , delF anno 1525. la 
migliorc é quella di Paygi , in tredici Vo-
lumi in foglio 3 Greco-Latina y pubblicata 
nel 1639. 

Queit'Autore , raccogliendo e digerendo 
quello che i medici avauti di luí fatto avea-
no , e í'piegando ogni cofa fecondo le piíi 
rigor o fe dottrine de" Peripatetici y introduf-
fe la dottrina dei quattro elementi, le qua
l i ta cardinali o primarie, ed i loro gradi 5 
ed i quattro umori , o tcmperamenti. Ve
di E L E M E N T O , Q U A L I T A 1 5 G R A D O , U -
M O R E , & C , 

G A L É N I C O y in oggi piu frequentemente 
fí ufa per contradiilinzione da Chimic» „ 
Vedi M E D I C I N A , 

I n queño fenfo Medicina Galénica , Fat" 
mncta .Galénica , &c. fono quelle che ver
ía no fopra le piu faeili preparazioni d* er-
be y di radici y &c , per infuíione , deeozio-
ne , &c, e giungono ai loro fini , e fanno 
i lor rimedj efficaci , combinando e mol t i -
pilcando gl1 ingredieníi: in oppofizione alia 
medicina Chimica , o alia farmacia Ch imi -
ca y che tormentano la materia medica col 
fuoco ? ed cifraggono le viriudí piu intime 
e piu rimóte con elabórate preparazioni , 
come la calcinazione, ía digeftione y la fer-
mentazionc, &c . Vedi CHIMICA , e FAR
MACIA . 

K k % La 
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L a Medicina fu totalmente Galénica } fin 

al tempo di Paracelfo. Geber per verita , 
c dopo lui Raimondo Lullio , Amoldo de 
Vi l la nova, e Bafilio Valentino , fecero al-
euni tentativi per applicare la Chiai ica alia 
Medicina ; fpezialraente T ultimo d'effi: ma 
non fecero gran progreíTo . Paracelfo, e dopo 
di lui V a n Helmont , alterarono tutto i l 
corpo della Medicina , efplodendo il Gale-
nismo, e la dottrina Per ipatét ica , e refero 
ia Medicina totalmente Chimica . Vedi CHI-. 
M I C A . 

G i i ultimi ritrovati , e perfezionamenti 
della Filofofia, han riformata, e rintraccia-
ta la Medicina G¿Z/Í?WV̂  , che ha in oggi po
co in sé di quella di Galeno. E l l ' é diventa-
fa tutta meccanica, e corpufculare: in luo-
go delle qualita e de' gradi, ogni cofa é ora 
ndotta alie affezioni meccaniche; alie figu
re , alie maffe , alie gravitad! , &c . delle 
particelle componenti, ed al gran principio 
dell' attrazione . Vedi MECCANTCO , e C o R -
PUSCULARE, vedi anco MEDICINA, PAR-
TICELLA , ATTRAZIONE, &c. 

GALENICI Med id . Vedi rArt i co lo ME
DICO . 

G A L E N I S T I , , una denominazione data 
a que1 Medic i , che praticano , prefcrivono , 
o fcrivono, su i principj Galenici. Vedi GA
LÉNICO . 

I Galenifti fono oppofti ai Chimici : la 
materia medica de' pr imi , é fopra tutto del
la fpezie vegetabile i le cui virtu eglino pro-
cacciano per via di piu femplici e piu facili 
mezzi , e rare vo l í e pafílmo al di la della 
decozione . I Chimici vi fan entrare i mine-
r a l i , i fali , le pretre , ed anche i metaíl i ? 
c femimetalli . D a queíH , eglino pretendo-
no , che noi poffiam traeré rimedj piu effí-
caci j e che le loro virtu , procúrate per 
mezzo di lunghe , anifíziali , elabórate 
operazioni, con i'ajuto del fuoco-, fiefírag-
gono piu puré , e piu raceolte c-dunrte . V e 
di CHI MICO. 

A l pfefente, i Galenifti ed i Chimici ir fo
no alquanto riconciliati ; ed i piü de' noñri 
Medici ufano le preparazioni ed i rime
dj d' entrarabi » Vedi MEDICO , RIME-
p i o , & c , 

GALENISTI , oGALENITI , fono aítresl un 
ramo de' Mennoniti , o Anabattiñi , che 
a m m e í t o n o molte delle opinioni de' Soei-
niam j o piuttoílQ degli A n a n i , intornx) 

G A L 
la Divinita del noftro Salvadore . Vedi MEM-
NONITI . 

Sonó cosí chiamati dal loro capo, Abr. Ga
lenas , dotto ed eloquente Medico d' Amíter-
dam , i l quale viene aecwfato d' eííere un per-
fetto Sociniano. Jovet.t. i .p .41^. &e. 

G A L E O N E , dinotava un tempo un gran 
naviglio, od una gran nave da guerra , di tre 
o quattro ponti . Vedi VASCELLO. 

GALEONE inoggi s'ufa únicamente par
lando della Flotta Spagnuola ; eííendo i Gáleo-
ni una parte de' vafcelli impiegati nel corrí' 
mercio dell' Indie Occidentali. 

Gl i Spagnuoli mandano ogni anno due fiot-
te ; F una per i l Meínco , che chiamano la 
Flotta; e 1'altra per i l Perú , che chiamano i 
Gaieoni. Della prima abbiam gia dato qualehe 
contezza all' Articolo FLOTTA . 

I Gaieoni fono otto in numero, i princi-
pali de' quali fono la Capitana , l* Amiran-
te , i l Governo, i l Patacchio, e la Marga
rita , di cinquanta pezzi di eannoni di bron-
zo , oltre i quali v i é un Petacchio d'avvifo. 
Quefti fono tut t i vafcelli da guerra, e van-
no per contó del Re ; ma fono cosí carichi 
eingombrati di mercanzie , che in un cafo df 
attacco riefce lor diíficile i l difenderfí . 

Oltre i Gaieoni del Re, vi fono comune
níente dodici, o fedici vafcelli mercantil i , 
chiamati vafcelli d i regiflro , appartenenti a 
perfone pr ívate , che ottengono per cib 1¿-
cenza , o piu tofto la comprano ; non eflen-
dovi in Spagna Corapagnia dell'India Occi-
dentale. Vedi REGISTRO. 

I Gaieoni fi cancano a Cadice, da donde 
poífono mettere alia vela in ogni tem^o" r 
fpendono in circa due anm in tutto i l viag-
gio . La loro di partí ta ordinariamente é alcu-
nt mefr avanti queila della Flotta, che non 
ptib ufcire prima d' Agofto , a cagione del 
vento. Quando i Gaieoni e la Flotta efcono 
infierne , fi' feparano verfo le Antigüe ; i 
Gaieoni dirizzandofi a Cartagena e Porra 
Bello ; e la Flotta aVeraCrux. Nel loro r i -
torno, fi riunifcono alia Havana, nell'Ifola 
di Cuba . 

I I carico á€'Gaieoni k fempre i i p&rice0,í' 
un calcólo , od una filma de' ritorni o cari-
ehi annuali , si della Flotta , come de' Ga-* 
leo ni r é come fegue. 

D'aro.., i Gaieoni porrano ogni anno cir
ca due o tre raillioni di corone, ofcudi ; e 
k Flotta un; jto&kme* D'argcn-to , i Gaieoni 

for-
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portano dieeiotto o venti míla corone; e la 
Fiotta dieci o dodici mila. D i pietre prezio-
fe} i Galeoni portano i l valore diducento m i -
la coronad di pe ríe ; due o tre cento mila 
coronad di ímeraldi ; e venti o trenta m i 
la coronad di bezoarn, d 'a inet iñ i , e dal-
trc pietre di minor valore: laFloíta non nc 
porta niente . D¡ lañe , i Galeom portano per 
i l valore di qnaranta o cinquanta mila cor. 
la Fiotta altrcttanto . D i Chinachina , i Ga-
leoni portano i l valore di venti mila cor. la 
Fiotta non ne porta niente . D i pelli e cuoi, 
i Galeoni portano fettanta mila cor. la Fiotta 
altrcttanto. Di legno campeche , i Galeoni 
ne portano per i l valore di íelTanta mila 
cor. la Fiotta non ne porta niente affatto . 
D i pelli e cuoi da Buenos Ayres, i vafcelli 
di regiñro pofifono portare per cirea due cento 
mila cor. di cocciniglia un milione in circa 
di cor. e d ' Índigo, circa fei cento mila cor. 
Vedi COMMERCIO . 

G A L E O T T A , una picciola galera , cd 
una fpezie di bregantino , fabbricato leggier-
mente, e deílinato per dar la caccia . Vedi 
BRIGANTINO . 

Ella non ha che un fol albero , e pub 
andaré colle vele , e coi remi. Ordinariamen
te porta due o tre pedrere , ed ha fedici o 
venti remi . 

G A L I L E I , G A L I L - E I , una Setta ira gli 
Ebrei antichi, denominata da Giuda d iG^-
li lca, loro, capo j i l quale 11 i mando cofa in-
degna , che gli Ebrei pagaíTero tributo agli 
eftranei , íufcitb i fuoi compatriotti contro 
1'editto delF Imperadore Augufto , che avea 
ordinato un cenfo o una enumerazione da 
faríi di tutti i fuoi fudditi . Vedi C E N-
s o , & c . 

I I loro preteño era, che Dio Tolo doveva 
effere riconoíciuto come padrone , e chiama-
ío col nome di Dominus . I n altri coníi , 
eglinotcnean quafi lañefía dottrina , che i 
Fariíei ; ma perb che ñimavano illeciío i l 
pregare per l i Principi Infcdeli , eglino fe-
paravanfi dal redo degli Ebrei , e compie-
vano i lor Sacrifizj a parte . Vedi F A-
R I S E O . 

Perché i l noñro Salvatore, ed i fuoi Ap-
poftoli eran de Ha Galilea , e'furono fofpetta-
t i d'eííere della Setta de' Gal i le i ] e offerva 
S. Girolamo, che i Farifei fondaíi su quefto 
fofpetto, fecero infidie a Criílo , interrogán
dolo cavilioíameníe , Se era lecito daré i l 
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tributo a Celare; perch¿ fe avefre detto che 
non era lecito, eglino averebbon avuto oc-
caílone di aecufarlo. Vedi Jofeph. Ant. ] ud , 
Ub. 18. 

G I L I L E O , {ilTekfcopio d i ) Vedi I ' A r -
ticolo TELESCOPIO . 

G A L L A . Vedi GALLOZZA . 
G A L L E R I A * , nell' Architeítura , un 

luogo coperto in una cafa , molto piu lungo 
che largo , e che d' ordinario é nellc ale delP 
edifizio; e ferve per paffeggiarvi; G l ' Italia-
ni la chiamerebbono Loggia , o corritoio . 

* Savot , nella fuct Architeítura , diriva 
. la parola Gallería , ¿fe Gaul , fupponen-

do che gli antichi Galle fieno fíat i i pri~ 
mi a ufare quefle Gallerie . Ñicod la fa 
venir e dal verbo Frunce fe aller, andaré, 
q. d. Allerie . A l t r i da Galera , o Ga
lea ; perche i l corritojo o la galleria , fo~ 
miglia un poco alie galee nella lunghez-
za, Nel Latino corrotto , troviamo Ga
lilea per Gallería o corridore d1 un mo* 
nafiero. 

Le Gallerie del Louvre fono magnifiche : 
una Galleria di pittura : un appartamento 
completo dee confiftere in una fala , in un' an
ticamera , camera, Gabinetto, e Galleria . 
Vedi APPARTAMENTO . 

GALLERÍA , nella Fortincazione , un cam-
mino coperto, od un paífaggio faíto a tra-
verfo della foffa d' una Citta aíTediata, con 
legnami o travi attaccati ful terreno, e co-
perti d'affi. Vedi Tav. Fortif, fig. 22. Vedi 
anco Fosso. 

I fianchi della Galleria hanno da reggere 
al mofehetto , e devono confiare d' una dop-
pia mano di tavole, foderate con placcne di 
ferro ; e la cima é talor coperta di t é r r a , 
o zolla, per impediré 1'effetto delie pietre, 
de' fuochi artifiziali, &c. dell' iniraico . 

he Gallerie fi ufano principalmente pera£-
ficurare e facilitare i ' accoftamento de' miná-
tori alia faccia del baílione, fopra i l foífo , 
che gia fi fuppone riempiuto di fafeinc &c . 
e F artiglieria dell' oppoílo flanco smontata . 
La Galleria íi chiama aiaco Traverfa , Vedi 
TRAVERSA. 

GALLERÍA d una mina , dinota quello 
ílretto pafíagglo fotto tér ra , che mena all' 
ulteriore prolungamento della mina fotto qual-
che opera , che fi di legua di far volare. Ve
di MINA , 

Gli affedianíi e gli aíTediati avanzano en* 
tram-
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írambi le lor galkris, o i lor fotterranei cor-
r i t o i , in cerca gli uni delle mine degli al-
t r i , che talor s'incontrano, c fi diftruggo-
no a vicenda. 

GALLERÍA, O corrkoio, c piccola loggia 
in un va/cello) é una fpezie di poggiuolo , 
fatto su la puppa, fenza bordo, e dove c' é 
un paflTaggio dal Camerino grande . Vedi 

y Tav. N a v i . fig. i . l i t . m fig. 2. n. 98. e 101. 
Quefte gallerie fono per ornato o pompa, 

c per fpafifo del Gapitano, piuttofto, che per 
alcun benefizio : imperocché ne' vafcelli da 
guerra , tutte le gallerie aperte di quefta fpe-
zre devono evitarfi ; aítefo che facilitereb-
bono TingreíTo d'un neraico, e i l bordare 
i l vafcello per quella parte . 

G A L L I , o G A L L E , nell' antichita, un 
nome dato nella Frigia ai preti eunuchi del-
la Dea Gíbele . 

I I prmcipale d' effi era chiamato Archi-GaU 
lus . Vedi ARCHIGALLUS . I Galli fu ron an
che detti Dacij/li Iíie¿ j Corybantes y &c. Ve
di D A C T Y L I y G O R Y B A N T E S , GüRETES &C. 

Gil Autori non fono d'accordo quanto al
ia ragione di quefta denominazione . S. G i 
róla mo , ful quarto capitolo d' r,fea , dice, 
che cib fu perché venivan prefi de'Galli per 
facerdoti di quefta Dea , e quafi per gaftigo 
e dcrifione dell'avere i Galli ineendiata Ro
ma y eglino erano caftrati. 

Forcatulo foítenta la medefima opinione, 
\. v . de Gallor. Imp. & Fhilof. M z Val la , 
Eleg* v . c . 6 . e Voffio de IdoloL 1. 1, c. 20» 
la rigetta, con ragione 5 eífendo che i Fri-
gi non avean punto che fare nell' incendio 
e íacco di Roma. 

A l t r i derivano queño nome dal fiume G a l 
lo , a cagione che quefti Sacerdoti bevean 
delle fue acque , le quali infpiravan loro 
non so qual furia, ed entuíiasrao religiofo, 
c l i privavano de' loro feníi a tal fegno , 
che fi mutila vano, o caílravano da fe íkf-
fi . — A l t r i vogliono , che i l primo fa-
cerdote di Cibele avendo avuto i l nome di 
Ĝ Z/WÍ1 ^ _queílo nome diventb proprio di tut-
t i i fuoi fucceífori . Voífio , che propone 
quefte due opinioni, pare piíi inclinato ali ' 
ultima 'y benché Ovidio, nel quarto Fafior. 
ed Erodiano 1. 1. favorifcano la prima. 

Quefti Preti íi gittavano in una fpezie 
di frenefia , quando compievano le ceri-
monie della Dea; probabilmente , ad i m i -
tazione del giovaneAtys, fuo favorito, cui 
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parimenti imítavano , col mutilarfi, 

Imperocché riferifeono gli Au to r i , cheef-' 
fendo Cibele difperatamente innamorata di 
quefto giovane della Frigia , diede a lui la 
fopraintendenza de' fuoi facrifizj , con pai
to che confervaífe la fuá virginita j mache 
poco appreftb , eífendoíi feordato della fuá 
promeífa, egli ebbe commereio colla Ninfa 
Sangaritis , Per lo che irritata Cibele , lo 
colpi e lo refe pazzo ; a tal fegno che , 
in un aceeftb della fuá frenefia, fu per uc-
ciderfi ; fe non che la Dea i l raítenne , e 
feco lui fi rappatturab: che poi per fuo pro
prio rimorfo , ei caftroíTi , e dietro al fuo 
efempio tutt i i Sacerdoti di Cibele da quel 
tempo feguitavano a fare lo fteíío. 

La lor frenefia , nel tempo de'facrifizj y 
confifteva nell' aggirare i l capo con grande 
rapidita, e fare violente contorfioni di tut-
to i l corpo ; avean anco de' tamburri , e 
de ' íkut i y o piffcri, co' quai fuonavano , e 
ballavano; come gia fi é oífervato fotto gíí 
ar t icol i , C O R I B A N T I , e C U R E T I » 

Capia G A L L I , Vedi C A P U T . 
Crijia G A L L I . Vedi C R I S T A . 
G A L L I A M B I C O , neliapoefia antica. -

Poema G A L L I A M B I C O é una compofizions 
m verfi galliambici. Vedi G A L L I A M B U S „ 

Veríb G A L L I A M B I C O , é una fpezie di Jám
bico , che confia di fei piedi j i 0 . d'unAna-' 
pefto, o d'un Spondeo : 20. d'un Jambo , 
o d'un Anapefto , o Tribraco * 30. d 'un 
Jambo; 4 . d'un Dat t i lo ; 50. d! un DaítH 
l o , e 6 - , d'un Anapefto. 

Abbenché fi potrebbe mifurare i l verfo 
Galltambtco in un' altra maniera , e fare una 
diverfa difpofizione e combinazione di filia-
be ; i l che darebbe diverfí piedi. E ' cerío 
che gli antichi poco altro piíi riguardava-
no nel verfo Galliambico , che i l numero 
delle mifure , o degl' intervalli ; né fi pren-
dean briga del numero delle fillabe, o del
le forte de'piedi, de' quali é comporto. 

G A L L I A M B U S * , neliapoefia, una fpe
zie di verfi allegri o giocofi , che fi fole-
vano cantare dai Galli y facerdoti di Cibe
l e , in onore di quella Dea .- Vedi G A L L I . 

* La parola e compofia di Gallus , prete 
di Cibele , e Jambus , un piede nel verf» 
Latino, e Greco. Vedi J Á M B I C O . 

Galliambus dinota eziandio un' opera , od 
una compofizione in verfi Galliambici . Ve
di GALLI AMBÍC o o. 
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G A I L I C A N A Chiefa, dinota la Chiefa 

di Francia; o 1' affemblea , e convocazione 
de'Prelati della Francia. Vedi C H I E S A , ^ 

M . du Puy ha un trattato dflle Liberta 
della Chiefa Gallicma. . . 

G A L L I C A N O Breviario, dmota i l bre
viario , ufato dalla Chiefa di Agrigentum , 
Gergenti, in Sicilia j che gli Sermón mo~ 
derni chiamano Brcviarium Gallkanum. 

La ragione fenza dubbio fi é , perché fu 
introdotto da San Gerlano , i l quale fu fat-
toVefcovo d'Agrigento , dopo che i l Con
té Rogero fu fcacciato di Sicilia dai Sara-
ceni ; e per l i altri Ve feo vi Francefi , che 
i Principi Normani cola menarono íeco . Ve
di B R E V I A R I O . 

G A L L I C A N A Liturgia é la maniera di cora-
piere i divini ufizj, ed i Sacramenti , che 
anticamente praticavaíi nella Galiia . Vedi 
L I T U R G I A . 

I I P. Mabillon fa vedere, in che quefla 
Liturgia diíferiíce dalla Liturgia Romana . i . 
JLiturg. Cali. c. 5. &c. 

G A L L I C A N A McffaMo.ái Particolo M E S S A . 
G A L L I C I S M O , frafe, o coftruzione pe-

culiare al linguaggio Francefe ; o che ha qual-
che cofa di contrario alie ordinarie rególe d' 
altri ünguaggi. Vedi F R A S E , e I D I O T I S M O . 
' C o s í , Cet komme efi fur fa bouche , é un 
Gallicisrno, poiché non ha coñruzione rego-
lare: e V ifteífo dir poffiamo di quefta , Tai
re de la terre hfofse ; che niuna grammatica 
potrebbe mai diciferare . Vedi A N G L I C I S M O . 

G A L L I M A T H I A S * , un difeorío ofeu-
r o , pcrpleíío , in cu i le parole e le cofe fo
no accozzate infierne, in tal maniera che 
fanno un gergo inintelligibile. 

* La parola e Francefe , formata , /¡eco-
me piace ad alcuni, na polymathia , che 
Jtgnifica diverjita di feienze y a cagione 
che quelli i quali hanno la lor memoria 
caricata di diverfe fpezie di feienze , fo
no per lo piü cofifufi , e s1 efprimom ma
lo . M . Huet ere de piuttoffo che la parola 
Gallimathias abbia avuto nfieffa origine 
che aliborum y e che fia nata nel tempo, 
che ancor tutte le caufe o placiti f i facea-
no in Latino . Vera al ¡ora , flecóme v i en 
riferito , in piedi una Caufa, o lite per 
un Gallo 5 U quale apparteneva alF attore 
Matthias . Accade che i l Configlio, nel 
calore del fuo aringo , per lo fpeffo ripete-
n le parole Gallus , e Matthias , sba-
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gliajfe, ed in luogo di diré Gallus Mat-
thiíE , dicejje Gaili Matthias ; che alia 
fine divento un nome genérale per ogni 
difeorfo confufo e imbrogliato. 

G A L L I M A F R E E , voce Francefe , che 
dinota un ragut, od un mifeuglio degli avan-
zi di diverfe fpezie di carni , o cibi . Vedi 
R A G Ú 1 , 

Quindi la íleífa voce é venuta ad uferíi 
in fenfo figurato per un' opera, o compofi-
zione , di diverfe parti difFerenti , mal di-
gerite , ed inviluppate. 
• G A L L I N A G I N I S Caput. Vedi C A P U T . 

G A L L O G L A S S I , una fpezie di mi l i z ia , 
o foldateíca nell' Irlanda . 

Camdcno , ne' fuoi Annali dell' Irlanda , 
p. 792. riferifee che la milizia Irlandefe con
fia di cavalleria, o d' uomini a cavallo chu-
mati Galloglaffii , i quali ufano una accetta 
o mannaia acutillima; e di fui t i , chiamatt 
Kern i . Vedi K E R N . 

G A L L O N , una mifura Inglefe , per co
fe cosí liquide, come fecche, che contiene 
quattro boccali. Vedi M I S U R A . 

I l Gallón fempre contiene otto foglieíte 
( pints ) \ ma quefte fogliette , e per confe-
guenza i l Gallón ílelío, fono diíferenti, fe-
condo la qualita delle cofe mif^-ate : i l 
Gallón da vino, per eíempio, contiene 231 
pollici cubici , e tiene otto libbre, di pura 
acqua: i l Gallón da birra, e cervogia , con
tiene 282 pollici fol idi ; ed i j Gallón da gra-
ni , &c . 272 pollici , e tien nove libbre, 
tredici oncie di pura acqua . Vedi M I S U R A . 

G A L L O N E , nel cominero"o , una fpezie 
di naí iro, o fettuccia, che fi ufa per orla
re , o bordare abiti . 

I l termine d' ordinario viene intefo di 
quei che fanno di lana ^ talvolta di quel-
l i faíti di filo \ od anche d'oro , e d' ar
gento . 

G ALLOPPO*, nella Cavallerizza, é i l 
piu veloce paííb naturale d' un Cavallo , che 
íi compie per fa l t i ; i due piedi dinanzi ef-
fendo alzati quafi nell'ifteífo tempo ; equan-
do fon nell1 aria, e giufto per toccare la tér
ra di nuovo , allor i piedi di dietro pari-
menti s' innalzano quafi ad un tratto. Ve
di P A S S O . 

* La voce e prefa dal Latino bárbaro ca-
lupare , o calpare, correré . Alcuni ¡a 
dirivano da caballicare: altri dal Grecé 
Unhtl&et* j o xxhvoif ¡fpronare un cavallo. 

Nel 



2 ¿4 G Á X 
Nel galloppare , i l cavallo pub principia? 

con qual pié d' innanii cgli vuole j la ma
niera la piü ordinaria é col drit to: maqua-
lunque egli fia, la gamba didietro dell'iflef-
fa dee feguire immediatamente : altrimenti 
diciamo che le gambe fono difunite , ed i l 
galoppo é fallo . Per rimediare al qual difor-
dine, i l cavaliere dee tener un poco i l ca
vallo su la mano , ed ajutark) eolio íprone 
dalla parte contraria a quella su la quale egli 
é difunito. 

I n un circolo i l cavallo é confinato fem-
pre a cominciare colla fuá gamba davanti , 
dentro i l giro j altrimenti diciamo ch'egli 
galoppa falfo . Ma qui puré , la gamba di 
dietro del medeíimo lato deve feguire. 

Diciamo , un Galoppo a mano , un Can
ter bur y-Gallop , un galloppo di fcuola , &c . 
U n Galoppo liício a térra , é chiamato dai 
Franceü Galop a r Angloife , Galloppo I n 
gle fe . 

G A L L O W S , termine Inglefe , un iflru-
mento di gaÜigo, su cui le perfone convin-
te capitalmente difelloitia, &c. fonoefegui-
te impiccandole . Vedi PUNIZIONE , F E L L O -
NÍA , &c . 

I noftri Antenati lo chiamarono Turca; 
nome col quak é tuttavia denominato altro-
ve j particolarmente in Francia , e in I ta
lia , dove ancor fuífifte la ragione del nome ; 
perocché i l reo s' impicca realmente fopra 
un paio di forche, cacciate nel terreno, a 
traverfo delle quali é meíío un travicello , 
a cui é legata la corda. Vedi FURCA . 

G A L L O Z Z E , nella Storia naturale , &c . 
una fpezie di tumori , o d' eferefeenze mor-
bofe , che trovanfi fopra diveríi vegetabili 
che portan ghiande, come laquercia, i l fal-
eio, &c. in forma di baile , di coni , o pic-
cioii pomi, talor folidi , e talor perforan . 
La maniera della produzione delle gallozze, 
é bene deferitta daMalpighi, in un'efpreffo 
T r a í t a t o , de Gallis . I principj e gl' incre-
m e n í i , íiccome fi offervano nelle gallozze, 
su le gemme delle quercie , vengonci deferit-
íi parimenti dal Sig. Derhara . 

Quefti coni , dice 1' Autor citato , fono 
nell'efterior apparen2a perfettamente fimili 
alie gemme, o fprocchi rteíFi, ma aflai piu 
groíTi j ed in fatti , alfro non fono che le 
gemme gonfiate in maíía , ehe naturalmente 
doveano alia fine fcoppiare e inoltrarfi . La 
«agione della qual oüruz-ione o remora di 
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tegetazionc fi é quefla : proprlo nel cuore 
della teñera gemma, o dello fprocco giovi-
netto, che comincia ad efiere túrgido in Giu-
gno , e s'apre o fcoppia di la a un mefe, 
un infetto della razza deH'ichneumone, git-
ta uno o piu ova ; e probabilmente qual-
che ichór velenofo aífieme . Quefi:, ovo Cubi
to diventa un verme, o cacchione; i l qua
le mangia da sé una piccola celia o capfu-
lach ' é proprio nel cuore della gemma, che 
doveva effere i l rudimento del ramo , delle 
foglie, e del frutto . 

Diftruíto cosí i l ramo, o almeno ferma-
ta la fuá vegetazione , 1' umore che avea 
da nutrirlo , viene divertito nelle partí re-
fidue dello fprocco , che fono folamente i 
tegumenti fquamofi ; e che per tal mezzo 
diventano grandi efloridi, e crefeono a gui-
fa di coperchio per i l gufcio dell1 infetto , 
ficcome prima doveano coprire i l ramo, &c. 
I l gufcio che fia dentro quefio cono, é da 
principio aííai piccolo ^ ma per gradi , fe-
condo che i l verme inchiufo crefee , cosí 
crefee i l gufcio ; finché arriva alia mole di 
un fagiuolo grande blanco, che ha la forma 
d' una ghianda. 

Si puo aggiugnere, che anche le urtiche, 
o gli alifi , e T ellere ferpeggianti, &c . han-
no una fpezie di baile o gufci prodotti su 
le lor foglie, per 1'iniezionedell'ovad'una 
mofea dell' iííeíTa fpezie . Quefti gufci cre
feono fempre in qualche coílola, o attacco 
a qualche coftola della foglia; e la lor pro
duzione é da Malpighi , e Derham deferit
ta cosí: 

L'infetto progenitore, colla fuá dura co
da fetacea , terebra o fucchiella la coila 
della foglia, quand' é teñera , e fi fa ftrada 
per depor 1' nova fue nel cuore o centro di 
eíía; fcagliando fuori infierne un fugo, at-
to a pervertiré le regolan vegetazioni.. 

Da quefta ferita forge una piccola efere-* 
fcenza , che quando i l cacchione é difehiu-
fo, crefee, e fi gonfia da ciafcun lato del
la foglia, tra le due membrane, eftenden-
doíi nelle di lei parti parenchymofe , fin'» 
ché fia divenuta cosí grofía come due gra-
ni di forracnto. I n quefto^ufcio, v' é pic-
ciolo cacchione blanco, afpro, che íi con
verte in un' aurclia , o crifálide , e quindi 
in una mofea ichneumone. 

GALLOZZE , o GALLE ÜAleppo , fono una 
fpezie particolare di tumori o eferefeenze 
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vcgctabili , nelle quali fi ícbiudono tnfe t t i ; 
Tufo di tííe é per tingere, per fare incbio-
í l ro , &c. Vedi TINGERE, &C. 

Que lie Galle fono prodotte fopra un.? fpe-
zie di quercia la p.u dura , chiamata Q i i a 
cus Gallam ferens. Quelle deiPaltre quercie 
fono meno a propofíto . Son dure taxtot n\é-
cb i , o tc íhce i ; e-par non fnn altré che gl' 
involucn od i gí-iíci degl'iftfetti , che in el 
fe fnn nati e crefciuti alia ÉMerK ra ae 
feritta; e che, quando Ion gíuntt amatun-
ta , fí aprono, eorrodendo, la ilrada e 1' a f e i 
ta ; ü che é la cagiom, di quei piccoli bu-
ch i , che m éíft;^//e oflttViamo. -—D i que-
fli infettí , in eífe ui ichiul i , abbiáth nn det-
tagüo particolare nelle TranJ. Philof. N0. 245. 

V i fono tre forte di quefte Galle: le pri
me, nericcie ; le feconde incünanti al verde ; 
le terzc bianchiccie. I tintori fi fervono di 
tu t te , fecondo le lor qua'ita rifpettive i le 
verdi e le nere s' adoprano per tingere in 
ñero , e le bianche per le tele . Per fare. 
inchioñro , fervono le nere e le verdi. Ve
di INCHIOSTRO, ÑERO, &C. 

GT Inglefi , e gli Oilandefi portano ogni 
anno da Aleppo, dieci müa qaintali di Gal
le . I Turchi parimenti hanno una fpeziedi 
Galla roffigna , delta groffezza d'una pícen
la noce ; cui mefchtana con la coccinigüa , 
e col tártaro , per tingere fcarlato . Vedi 
TINGERE . 

G A M B A , Crus. Vedi Particolo GAMBE . 
GAMBE , gli eftremi i piu baffi de'corpi 

dclla maggior parte degli animaü , che fer
vono per foííegno s e per i l moto . Vedi 
ANÍMALE, ed ESTREMO. 

Alcuni Anatornici dividono il piede dell' 
nomo In tre parti , cioé la cofeia, la gam
ba y ed i l piede. Vedi PIEDE. 

Nclla gamba vi fono duc oífa confiderabl-
l i ; 1'uno chiamato i ! gran focile , o tibia ; 
I1 altro, i l picciolo focile, o fibula. Vedi T r -
£IA , e FÍBULA . 

Le gambe ed i piedi de' diveríi animal!, 
offerva M . Derham , che fono efattamente 
corrifpondenti e accomodate alia pofitura , 
alia forma e figura , anzi al moto ed agli 
efercizj di cotelH animaü . In alcuni non fo
no fatte che per dar forza; in altri per 1' agi
lité e la velocita ; in alcuni per cammina-
re , e correré; in altri per nuotare, in altri 
per fcavare, ed in altri per volare . In al
cuni piu lafche e deboli, per traverfare la 
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plana t é r r a ; in altri piü rígide e dure, pef 
veggere fu! ghiaccio e su' precipizj . ! „ al. 
cuni , ármate o veftite di dure ugne , quan
do i n t t r c , e quando feííe. ín a l t r i , fono i 
piedi corapofti oi d i ta , alcune corte, perfo-
lamentc carammare, aitre lunghe, per fup-
plire in luugo di maní ; a'cunc gambe fon 
corredate di artigh , e fproni, per afferrare 
e fquarciare la preda; altre con ugne cor
re per confermare ¡ !or paífi né! correré C 
tam ninare . Vedi UNGHIA , Scc. 

Mégli uccelli, le gambe f o n o mcurvate f 
per piü fácilmente poter pníarfi , e gretola-
re , come anco per iibrarh ed, ajutarh su T 
ale nello ípiccare i l voló , e piü comüdamen-
te tener foüevaco i l corpo , cosí che i l lor 
voló non fi fermi o impedí fea . In alcuni , 
lunghe per guadare, &c. Vedi ÜCCELLO. 

GAMBE d" un Triangolo , crura, &c . quan
do un lato del triangolo é prefo per bafef 
gli altrí (fue fono chiamati gambe , crura . 
Vedi TRIANGOLO . 

GAMBE Arcate. Vedi ARCATO , od AR.-
CHEGGIATO . 

GAMBE Ipsrboliche. Vedi IPERBOLICO . 
• Comp 1 ffo di tre G A M B E . Vedi COMPASSO» 

G A M B E Z O N , GAMBESO, neli' antico 
linguaggio militare, era una fpezie di du
b l é , o di cotta, che poruvafi fotto la co-
razza , per ben aggiuilarla al corpo, e im
pediré , che non gli nuocefle . 

Era fatto di ¡ana, o di cotone, fpinata 
o imbott i ío fra due panm o drappi; e chia-
mavaíi anco Contra punto. 

A l t r i de-fin i (cono i 1 Gambezon , per una 
fpezie di giubba molle , e imjot t i ta , che 
portavafi fotto la cotta di maglu , e che 
andava giü fopra le cofeie. 

Peflora tot coriis, tot gambefonibus cr< 
nant. 

G A M B O , nella botánica, é quella par
te d' una pianta, che fpunta su, fuori dal
la radice, e che fo'liene le fagiie , i fiori, 
ed i f ru t t i . Vedi PIANTA, 

Negli alberi, i l gambo fi chlama i l tren* 
to ; in latino caudex, e truncus. V . TRON
CO &c. 

Nell'erbe , ordinariamente fi chiaraa lo 
flelo, il fu/io &c. dai latim caulis, e fcaput, 
quando é diritto come una colorína . Vedi 
STELO. Quando é tenero , e ftrifcia íul ter
reno , come quello dclla nummulana , alcu
ni autori lo chiamano viticulus. 

L I Nel-



266 G A M 
Nelle diuerfc fpezie di granoj e piante f i -

m i l i , é piü propriamente chiamaío culmus. 
Vedi CULMUS . 

I I gambo della planta, fecondo il Dottor 
GREW , non é altro che la cutis , o pelle , 
che da prima copre i due iob i , e la plumu-
la del íeme , e che ulteriormente dÜatafi, 
fecondo che la planta crefce . Vedi PLUMA, 
SEME , &c . 

C A M E L I A * y a p u K i a , una feíla od un 
convito nuiziale , o piu tofto un facrifizio, 
che neU'antiche famigiie Greche ceiebravafi 
i l giorno avanti i l maritaggio. 

* E r a cost chiamaío da yapo? , matrimo
nio ; donde ¡mr yapaXiOi , epiteto o fo-
pranome, dato a Ciove ed a Giunone , 
confiderat 't come prefidenti alie Nozze . 

G A M E L I O N , o GAMELIÜM , un poe
ma, od una compofizione in verfo , íbpra 
un Matr imonio; piü comunemente detta 
Epithalamium. Vedi EPITALAMIO. 

C A M E T R I A . Vedi GEMATRIA . 
G A M M U T , o CAM-UÍ , nella Mufíca , 

una fcala , su cui poííiamo imparare a fuo-
nar le note Mufical i , «f, re, m i ^ f a ^ f o l , 
l a , ne'loro diveríi ordini , c difpofiiioni . 
Vedi NOTA, e SCALA. 

L ' Invenzione di queíia fcala , la dobbia-
jno a Guido Aretino , Monaco di Arezzo 
nella Tofcana ; benché non fia tanto un' 
invenzione, quanto una giunta ed un per-
fezionamento del diagramma , o della ícala 
degü antichi . Vedi DIAGRAMMA. 

I I Gammut chiamaíi parimenti la mano 
armónica; a cagione che Guido fcce prima 
ufo della figura della mano, per ordinarvi e 
fchierarvi su le note. 

Avendo egli notato che i ! «Vagr^ww^ gre
co era di troppo piccola eftefa, vi aggiunfe 
cinque corde di pifo: una, di fottoalia pros-
lambanomenos , o nota la piu grave degü 
antichi ; e quattro al di íbpra della nete , 
o fia la pih acuta. 

Chiamb la prima , hypo proslambammenos ; 
t dinotoila colla leltera G , o piuttoüo coi 
Greco V , gamma: la qual nota eflfendo nel 
principio o capo della fcala , dié motivo al 
bárbaro neme di gamm, o gammut. 

Alcuni dicono, che V ínrenzion di Gui
do , nel chiamare la fuá prima nota F , gamm, 
fu per moürare , che i Greci erano g i 'm-
ventori della Mufiea : aítrí , ch' egli inte-
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fe di lafeiar ricordo di fe ñeflb; qucüa cf-
fc.ndo la prima lettera del fuo nome. 

La fcala di Guido é divifa in tre ferie, o 
colonne ; la prima é chiamata molle ; la fe-
conda naturales la terza durum, od afpra , 
ficcome viene rapprefentata nello fchema del
la Tav. Mifcell. fig. 17. Ma dopo i l fuo tem-
po, vi fi íono fatte aleone alterazioni. 

L'ufo di queíía fcala, é di fare i paífaggi, 
e le trafpofizioni dal B molíe , al B durum, 
per mezzo de'tuoni e de' femituoni. La fe
rie del B naturale effendo fra le altre due , 
comunica d'entrambe ; cosí che per nomi
nare le corde della fcala con quefte fillabe, 
fe vogliam che i femituoni abbiano i ior po-
üi naturali, be, ed e/, applichiamo ut a g , 
e dopo la venghiam nella ferie di 6 naturale 
in f a ; e dopo la di quefta, ritorniamo alia 
prima in m i , e si via via : ovvcro incomin-
ciarao da ut in c , e paífiamo nella prima 
ferie in m i , e poi ci rivokiamo all'altra in 
f a : con che una tranfizione é un femituono , 
c ioé , l a , fa', e 1'altra un tuono, l a , mi , 
Per feguitare T ordine del B molle, poffiamo 
cominciare da ut m c , o f , e fare traníi-
zioni nclfa fteífa maniera. Vedi TUONO , 
e SEMITUONO. 

D i qua fon venuti i norai barbari di 
gammut, are, bmi , &c. Ma qual intricato 
lavoro é quefto , di tante differenti fillabe 
applicate ad ogni corda ; e tutto , per fe-
gnare o additare i luoghi de' femituoni; co
fa la qual fi pub far cgualmente bene, e con 
piu d'agevolezza mediante le femplici let-
tere a, b , c ¿kc. 

Diverfe alterazioni íi fono in appreífo fat
te nel Gammut. M . le Maire in particolare 
v1 aggiunfe una fettima nota, cioé f i ; c gl' 
Inglefi rigettano e queflo f i , e X ut , e tan, 
che 1' altre cinque fervano per tutto ; ficco
me mollreremo f o t t o i'articoio SOLFEGGI A R E . 

GAMMUT , o G a m m , é altresi la prima 
nota o la piü grave nella fcala moderna del
la Mufica, la ragion di che fi é veduta neir 
articolo precedente. 

C A N G L I O N * , nella Medicina, un pic-
ciolo , duro, nocchiofo tumore, formato su 
le partí nervofe e tendinofe , fenza alcuno 
fcoloramento della peile, o fenfo di dolore . 
Vedi TUMORE. 

* L a parola "é Greca, Kuyyxm , che ftgntf 
fica la ¡iejfa cofa. 11 tumore, guando l 
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su i nervt, su i tendini , su le artícela' 
ziem 9 o qualcuna delle partí membra-
nofe, rítiene t i fuo neme, ganglio; e per 
tuti1 altrove , e chiamato noclus . Vedi 
NODO . 

La eaufa del ganglion e una troppo gran-
de diaenfione de' pon della parte; o la trop
po grande compreffione; ovvero una lacera-
•zione d' eíTa : ognuna di quede fa che i l fu
go nusrizio ivi fi fermi e fi trattenga ; ed 
snche traíudi, li condenfi , e s1 induri in un 
tumore. Ü medeílmo effetto íalvolta é pro-
tíotío da un ammaccamento , da una dura 
fatíca, o fimili . Mola Autori foíiengono , 
che j'immediata cagione del ganglion íia una 
pituita vifeida. 

II Ganglion talvolta fi rimo ve, e rifolve 
eolia mera fregagione al'qiutta , continuata 
a luogo ; e talvolta fregando con faliva : 
alcuni applicano una piaftra di piombo unta 
di mercurio; altri ufano gomma ammonia-
ca; o 1'empiaftro de vigo , con mercurio . 
Se queiii metodi non nelcono, fi ricorre al 
taglio. 

G A Ñ I ME DE , yawmhi ; , termine ve-
nuto últimamente in ufo, per efprimcre un 
catarnito , un bagafeione . Vedi CATA MITO , 
SODOMÍA , &c. 

L'eípreílione prende la fuá origine da un 
bel giovane Paílore Troiano , cosí chiama-
to , cui Giove rapi , col mezzo della fuá 
aquiia , o piuttoílo da per fe fteíTo, fotto la 
figura di un' aquila , mentre ei cacciava ful 
monte Ida, e lo fece fuo copiere , in luo
go d' Hebe; la quaie avendo fatto un paíTo 
falfo, e verfato i l liquore, fu depoÜa dali' 
ufizio. 

Alcuni di cono, che i l Giové , ilquale ra-
pi Ganímedc , fu Tántalo , Re di Frigia; 
1' aquiia efprimendo la velocita e preílezza , 
con cui cgü fu rapito. Vedi Voílio de Ido
lo!. 1.1, c. 14. &c . e Bonthio , su la The-
baid. I . 1. veri. 548. 

G A O L * , una prigione, od un luogo di 
légale confinaménto. Vedi PRIGIONE. 

* La parola e formata dal Fr anee fe gec-
le , e queflo dal bárbaro Latino geola , 
gaola, gayola, una gabbia : donde i Pí* 
cardi tuttar chíamam una gabbia , gayol-
le i •—• 11 gsoier ( carceriere ) geelier , era 
áetto gaularius, e cajularius . Scalígero 
deriva la parola gaoler da janícularius . 
Alcuni Autor: Latini lo ebiamano COKI-

Kicntancnfis, a capjme c// e¡ t¡er¡eunna 
gíjlro , od una Ujla di tuttí qnellí che fo
no fotto la fuá cu/iodia . 

G A R A N T E , nella legge propriamente fi-
gnifíca colui che prende e fi obbliga a far 
che un' altra perfona efeguifea cib che ha 
üipolato con un terzo. 

GARANTE d' un Trattato, é un principe , 
od una potenza, fcelta dalle parti contraen-
t i , perché veda, e s' impegni di fare, che 
ciafeuna delle parti mandi a capo le cofe o 
gli articoli paüu i t i , Vedi TRATTATO , ed 
ALLEANZA. 

I garantí del Trattato d' Ol iva , di Weñ-
falia &c. 

Gli antichi Lord i erano obbligati a ga
rant i ré , o íhr mallevadori per le terre de" 
lor vafialli ; cioé difenderli contro i lor av-
verfarj; altrimenti perdevano il loro feudo, 
ed i loro vaílali non erano piii obbligati ad 
alcun omaggio o fervigio. - — I Re foli non 
perdevano i loro feudi, per non aver l i^mw-
títi ; e non o fiante leggiamo che un tal 
Borcí Conté di Barccllona, minaccib al Re 
di Francia Ugo Capeto, di giurar fedelta ai 
Saraceni, s'egli non lo avefie garantito ; e 
fotto Luigi i l Giovane, i l ; Conté di Sciam-
pagna fece omaggio ali' Imperaíore , per fi-
mil cagione. Vedi FEUDO . 

Garantiré un feudo , avea parimenti un 
alero fe ni o , ufandofi per dinotare , che quan-
do un feudo era divifo tra i l piu vecchio 
figliuoio, ed i l piíi giovane, i l piu vecchio 
faceva omaggio al Lord , si per sé come 
per tut t i gli a l t r i ; e con queíV omaggio^-
rantíva tutto . 

GARCOM * , OGARSON, Garzone , ter
mine Francefe , che Ictteralmente fignifica 
un ragazzo , od un giovanetto , qualche tecu-
po avanti ch'ei fi ammogli. 

* Pantano offerva , che la parola antíca-
mente ferivevaft w t r p n . G l i eümologiftt 
non pojfono convenire della fuá origine . 
— Per tacer degli altri , Martinio falo 
adduce fette derivazioni , fenza t rafee-
glierne ale un a: e fono i l latino garr i ré ; 
i l caldeo , D l J , f u dente , [colare; i l 
Frantefe garder; // Germánico warten , 
rimamrft, nfpettarc ; i l Greco xxpos, gio
vanetto VAÍu ib ico n 'U 5 giovane ; VEbreo , catulus , pullus 

Garpn s'applica parimeníi a diveríi mi-
niüri iníeriori j dagl'Inglefi c h i a m a s i ^ o ? » / , 
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gareiones * Cosí , tu t t i i fervidorí nella 
Camera del Re di Francia, nella Guardarob-
ba &c. che ne eompiono i minori ufizj fot-
to altri proprj miniftri , fono ehiamati gar-
gons de ta chambre \ de la garderobe , Scc 
Vedi GROOM. 

G A R E T T Q , é una parte della gamba 
d*un animales cioé la interna ^ o deretana 
del ginocchioi o la piegatura, o Tangolo , 
ove la gamba e la coíeia , quando u pie-
gano % incünano 1'una alT altra o Vedi GAM
BA , COSCIA , e GINOCCHIO, 

G A R G A R I S M O * , nella Medicina, una 
forma, liquida di nmedio , per l i malí della 
bocea, detle gingive , della gola, &c . 

* L a parola e Greca yotpyupiaixo? , formata 
da yapyupi^w/ % eolluere , feiaequare: o 
dalf Ebreo garghera la gola. 

I gargarismo fono compoítt di miele , di 
fale, di decozioni , di ípiritr , d'aceto, d" 
seque Scc. e producono i l loro cffetto con 
nettare, lubricare &c . le parti. 

D íc tamo, un gargansma aftnngente, un 
gargariimo detergente , un gargarismo emol-
licntc, un gargarismo apopltttica, &c. 

GAR I T T A , nel Franccfe , GUERITE , 
una (prrkella &c. per fpiare o guardare ¿ 
Vedi I' Articulo VEDÍ-TTA. 

GAROt-ANO * , u.> fr utto aromático » 
portato da un Jbero deiT iütífo nome i chia-
mato piir da" Latini Carytphyllum Vedt 
S P E Z t E R I E . 

* / / frutto ha un poco Ta forma di chiovet 
to ; e di qua i l termine. C ove Ingle/e * dal 
France/et on , che figmfici hiodo. 

L aibero á< garofani tu antreamentt mol 
to comune nell' Kok Molucchc dove tut 
te le Nazroní Europee , che traficano di. 
fpezietie ail' Indie, fi provtdcvano áx quel 

la quaníita di girofani s ch'^ güoo voieano., 
A l preíente appcna fe ne trova, fuorché 
nelT Ifola di Terna«e : avtndo gh O linde 
fi , per divenir padrón? di queíta mercanzia, 
fradicati tut t i gii a bcrí dv garofani dtl ie 
Molucche, e traíptantatigb a T é m a t e ; co
sí che non fe ne pub avere in oggi , fe 
non dalle loro mam .. 

L ' a Ibero é aífai grande 'r porta folametr 
te frutto una voíta in otfe*aqni ; ma ne du
ra eento in queíla maniera . La fuá cor-
teccía raífomigha a que lía delTulivo , e le 
fue foglie a queüe del lauro : il fuo frutto 
cadendo, prende radice, e si egli moltiplica 
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fe fleíTo fenza alcuna coltura: Dicefi, che 
non ammette né lafeia ali'ignare al cu a* al-
tra erba, o planta, vicioo a se i i l fuo ca
lore ecceffivo tirando ad elfo tutta l ' umi -
dita del fuolo. 

Quando W garofano comincia adapparire, 
egli é d'un color bianco verdiccio ; fecora-
do che matura, diventa bruno. Ned é ne-
ceífaria alcuna altra preparaiione per Ten
derlo tale, quale fen viene neT noílri c l i -
m i , fe non quelia di feccarlo al Solé ; chec-
ché alcuni Autori dicano dell' ufo di ara-
molUrlo neli'acqua marina , affin di pre-
fervarlo da' vermi i 

Verfo la teíia del garofano, ei fi fepara 
in quattro; ed i quattro quarti eíTendofor-
mati angolari, í loro apici adunandoíi nel
la fommita, formano una fpezie di corona 
della maniera antica * 

I gherofani i\ debbono fccgíiere fecchi , 
rompevoli , afpretti e duri al tatto , beti 
crefeiuti, d'un color roífo fofeo t d' un fapor 
caldo aromát ico , d'un odor grato, e fe é 
poíübile col piccolo gambo o luíío intero. 

Le fue propncta fono , fcaldare e diífec-
care , correggere i l fiato puzzolente, acui-
re la v ida , diflipare le peílicme negli oc-
chi T tortificare lo (lomaco ed i ! fegato , e 
fermare tt vomito • Si ufano nelie apopíef-
fie , neile para iíie , ne' letarghi, e in ahri 
morbi del cerveiio., 

Quel che fcappa del frutto al raccogli-
tore, crefee e fi gonfia su la pianta , e s' 
empie d' una gomma , la quale s' adopra in 
Medicina , chiaraata madre , o matrice de* 
garojant« 

Si t i a t parimenti per diíMlazíone da* ga-
rofani dell olio ; i l quale , fendo nuovo r 
ha un colore b anco áureo , ma fi fa roífo 
fecondo che mvecchia ; s'adopera nella me
dicina come pregiatiffima nmedio per i l do
lor de' deníi ,. e nelie empofi / ioni , coll' 
ilkíTa mira con cui s'adopera il frutto., M o l -
to ancora é m ufo appreífo i profumieri. 

I oativi chi^mavano }'albero de^^ro/dtw", 
chamque , i Pettiani e gli Arabi K a r u m j d , e 
i Turchi K a h f o u r . Eglino fan di verle prs-
paraziom si del fiore, come del frutto. 

A c q u a di GAROFANI . Vedi rAr í i co lo 
ACQUA. 

G A R Z O N E . V t d i la parola Tnglefe GROOM 
nty íuoi uíi meramente relativi alia Corte 
d' Inghilierra. Vedi anco GARCON • 

GAS, 
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G A S , nella Chiraica, un termine ufato 

da VanHelmont , per efprimere uno fpinto 
non coagulabilc ; come é queüo che forge 
dal vino quando fermenta; o dall acqua re
gia , quando depreda 1'oro. 

I n realta, egü applica la parola gas cosí 
ofcuramente, e precariamente , che é diíh-
cile ridurla a unqualche lento preciio o de-
tcrminato. ] ,„ 

Cosí eg'' chiama il principio vítale nell 
uomo , ga* vítale ; e 1' iíleíTa den»minazione 
vas ei'la da ai vapori fulfaret che cagionano 
efalazioni nocive : aggiugni ch'egli chiama 
Paria , ga* ventofum y e Tacqua i l gas de 
f a l i . .\ 

Alcuni incünano ad affigere i l fenía del-
U voce , alio fpinto , o alia pane fottiie 
e piíi volatile d' un corpo: e cos í , gas cere-
vífice, é i l vapore fpiriíofo, che vola fuor 
dalla cervogia , mentre fermenta ; ma que
do non par che inchiuda t ima i ' idea del 
gas. - , 

G A S T A L D U S * , o CASTALDUS, un ufi-
liale , o m i m f t r o , che anticamente raante-
nevafi ne l le C o r t i di diverfi P r inc ip ; . 

* L a parola e anche fcrhta gaita'dius , 
gaiialdio, gaítafdarus, guaílaldus, &c. 
Mac Y i la diriva dall Arábico chafendar , 
proveditore d1 una cafa y ahri dal Ger
mánico gaft, e halten, ritencre i fora-
fíieri . 

II gaflaldns era quello che in Italia , e in 
lípagna fi chiama in oggi majordomo, cioé 
i l maftro, o governator di caía . I I gajial 
dus era un comes ̂  o con té ; lo che fa vede-
re , che il fuo ufizio era di confiderazione. 
Vedi CONTÉ. 

Nelle Leggi d' Italia fpeíTo incontriamo 
gaftaldus neí fenfo d'un corriere; e talvolta 
come ufiziale Ecclcfiaíiico ; cosí che viene in 
quaiche Inogo eíprcflo , cflTere íimonia , i l 
comprare la funzione di gajialdus. 

C A S T I G O . Vedi P E N A . 
G A S T R E P I P L O I C A , nell'Anatomia , é 

una vena, che mctte nel tronco della vena 
porta, formata di diverfi ram», dirivati dallo 
í lomaco, c dall'epiploon . * 

* Donde i l fuo nome ^ da yarvp, flomaco > 
ed íiriTrKQov , eptploon . 

G A S T R I C O , GASTRICUS, nell'Anato
m i a , s1 applica a diverfe vene ; per cagion 
del lor procederé dallo í lomaco, o dal ven-
t r icolo , che i Crecí chiamaao ^ar?;^ Vedi 
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STOMACO , EPIGÁSTRICO, HYPOGASTRICO , 
D í G A S T R I C O & C . ' 

H gafiricus major, o la vena gatfrica mag-
giore , é inferirá nella vena fplenica ; e la 
minore nel tronco della vena porta. 

G A S T R I L O ^ U U S * , una perfona che 
parla interiormente, o dentro i l fuo íloma-
co; e la cui voce fembra uícirc , o venirc 
da lungi ; ventriloquus é la fuá denomina-
zione piü ordinaria . Vedi V E NT R i LO-
Q_U u s . 

* L a parola ¿ formata dal Greco yamp , 
bélico , jlomaco ; e dal Latino , l oqu i , 
parlare. 

G A S T R O C N E M I U S , nell'Anatomia , 
un nome comune a due mu feo! i , che coíli-
tuifeono la fura , o la polpa della gamba; 
Tuno chiamato externus , l 'altro imernus, 
Vedi Tav. Anat. ( Mj/oL ) fig. ó , 11 , 
41 i, 41. 

GASTROCNEMIUS externus , detto anché 
furalis externus i e gemellur, ha due origma-
zioni carnofe diftinte , dalla parte fuperio-
re , cd eftrema di ciafcun tubérculo della piíi 
baíf i appendice dell' oflfo del femore ; che nel
la loro difcefa fi dilatano ciáfcheduna in due 
piccoli ventri carnofi , 1' interior de* quali é 
piu groíTo e piíi grande ; avendo ciafcuno 
una ferie differeote di fibre earnofe , che alia 
fine unendofi, fanno un largo e f ^ r t e ten-
dine , i l quale ritiriiig^ndofí, raggiugne i l 
tendine grande del folseas , quattro dita di 
larghezza ai di fopra della fuá infcrzione 
nell' os calcis. Vedi Tav. Anat. {Myol.') fig.i. 
n. 66, fig. •2. n.48. 

Quando quefto mufcolo agífee « diciam 
che i l piede fi efiende o tira verfo al di die-
t r o ; i l qual moto é neceífario nel carami-
nare , nel correré , o nello ftare su la cima 
delle dita &c. o n d ' é , che quelli che cam-
rainano molto , oportano gravi pefi, eche 
hanno fcarpe di baííe calcagna , han quefti rau-
fcoli piu grandi , cheglialtri . 

GASTROCNEMIUS , o furalis intemus , 
chiamato anche folseus, dalla fuá figura che 
raífomiglia al peíce Sogliola , é f i tua tofoí to 
l'etlerno. La fuá eílenor parte Garnofa éco -
perta da una efpanfione tcndinofa trafpa-
rente, che lo fa appanre d' un color liví-
do . Vedi Tav. Anat, ( M y o l . ) fig* 1% n. 6^. 
fig. 2. n.47. 

Egii comincia in parte tendinofo, princi
palmente dalla parte eíüma della fuperioc 

appcn-
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appendice della fíbula, c dalla parte di die-
tro della t ib ia , c ioé , di foíío aiT inferzione 
del fubpoplit£eus; e crefce in un ventre gran
de earnofo, corapoflo di varj ordini di fi-
bre carnofe; alcune di queile che fon di fot-
to efprimono o rapprefentano a (Tai bcne la 
figura della cima d' una penna, i cui fíami 
o fila , cííendo qui tendinofí , fí unifcono 
col tendine grande, che é lungo in circa la 
larghezza di un dito . Egli s'inferífce nella 
fuperiore ed eftima parte dell'os calcis. 

11 piedcj infierne coílediía , eííendo quafi 
una leva per tutto i l corpo, dee percib elfere 
accompagnato da mufcoli di forza grande, 
per eüenderlo ; e q u e ñ a é la ragione per cui 
querti mufcoli cotanto eccedono i loro anta-
gonifli . 

G A S T R O L A T E R , un ghiottone , o un 
adoratorc del fuo ventre : cujus deus vcnter e j l . 
Vedi I D O L A T R A . 

G A S T R O M A N T I A * , una fpezic didt-
vinazione, praticata appreffo gli antichi, pee 
mezzo di parole , h quai vengono , o pajón ve-
«irc dal ventre. Vedi DIVINAZIONE . 

* L a parola e_ Greca yotTpoiioív reia , c&mpú-
fia da yctrup y ventre, e creía ^ d iv i 
nazione . 

V i é un' aíírs fpezíe di Divinazione , 
chiamata coiriíleífo nome , ga/iromanzia, ¡a 
quale fi corupie per mezzo di vc t r i , o d7 aí-
íri vaíi rotondi, trafparenti ; nel fondo de' 
quaíi appajono ceríe figure , per arte mágica . 
Eg l i écos i chiamato, a cagion che ie figure 
appapno quafi nel ventre de'vaíi . 

G A S T R O T O M I A , l'operazione di taglia-
re , od apríre la pancia , akrimente chiama-
ta la Sezione Cefariana * Vedi CESAKIANA 

G A V E L E T U M , nelía Legge , é una 
fatía fpeziale ed antiea di ceífavit {manda-' 
to fpedito eontro colora che han ira/curato s 
diiwejjo di pagare quatche tributo , qualche ufi-
zJo & c . ) la quai ÍI ufava nella Provincia di 
K e n t , oove la coníuetudine del Gavelkind 
continua fcuttavia; in vigor di cui ilpoííeí-
íore ( í e n a n t ) vien confilcato delle fue ier
re e poffcíFioni ( tenements ) d e l gli fot-
trae h fuá dovuta rendita , ed i l fuo giu-
ñ o fervigió. * Vedi FEUDO, S E R V I C I O e 
GAVEL-KIND . 

"* Jl proctffo o Vordim del gaveleíum fia 
eos) : I l L o r d , o Padrone ha primlerameyi-
u da cercare per mezzo del fuo faticre^ 
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& gajlaldo , di tre fetttmane in tve fettim.i' 
ne i fe trovifi qualche fequefiro su la pof* 
ft'JJione (tenement) ; e ció fin alia quar-
ta festone , o giuridica ricerca ; e fe 
dentro quefto tempo non ne trova alcuno $ 
a que/la quarta Sejfione vien fentenzia-
to , ¿0 el prenda nclle fue man i in nome 
¿i un fequefiro la poffeffione, e la tenga 
un anno ed un gíorno fenza coltivarla ¿ 
dentro i l quai tempo, fe i l poffeffore (te-
nant) paga i fuoi decorfi, e fa ragione-
volé compenfo o rifarcifee per i l tempo in 
cui egli e andato difettivo, averñ e gO" 
derh la fuá poffeffione , come prima : che 
fe egli non viene avanti che f anno e i l 
giorno fia paffato , i l Lord áebüe andaré 
alia fuffeguente giuridica Se filme della 
Provincia , con tejiimonj di quel e fe' 
güito nella f u á propria gtudicatura, ed 
i v i fporre i l fuo procejfo , per avere deglt 
altri teflimon) ; e quindi per fentenza del
la fuá propria Corte, egli entrera nella pofi 
feffione , e la cottiverh come fuá propria : 
eos} che fe i l poffeffore ( tenant ) vuote 
da lí innanzi averia e tenerla come pri
ma , debbe 'convenire col Lord , fe con do 
quefi antlco detto: „ Egl i non ha dato 
„ di poi cofa alcuna , non pagato cofa a l -

cuna, dunque paghi cinque lire per l a 
„ fuá robba, innanzi che diventi poffef-
„ fore di nuovo *' . Altre copie leggono 
la prima parte con qualche variazione? 
e o í t : „ E g l i nove volte pagh?, e nove 
,, volte r ipaghi. 

G A V E L K I N D , una maniera di portcffio-
ne, od un c o ñ u m e , per cui le terre ie.1 pa
dre íi dividono egualmente, alia fuá morre, 
fra tut t i i fuoi figliuolr-, ovvero la térra del 
fratello ira tut t i t fratell i , fe egli non ha 
fuá propria difeendenza . Vedi C O N S U E T U D ! -

N E , e T E N U R E , D í S C E N D E N Z A &C. 
Teutontcis prifeis patrios fuccedit in agror 
Mafculajiirpt omnis, ne feret ulla potens * 

Queflo c o ü u m e , che ant ieamenre vigeva 
per tutta Tínghilterra , ha ancor la fuá forza 
nelía rnaggior parte del Kent , a Urchenfeiüd 
nella provincia di Hereford , ed altrove ; 
benché con qua iche di vario . Per lo Stat. 34 
e 55. HÍ n. V I I I . tutte le terre Gavelkind nel 
Principato di Galles fono fatte difcendibili 
alT ere de , giufta í'ordine della Legge comune» 
Vedi D í S C E N D E N Z A &c. 

l a un Libro anlico di meraorie , t^eífa 
Chie-
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Chicfa di Crido a Cantcrburi, del tempo di 
Arrigo V I I I . fi dice, che i noíiri antenati 
Saíroni tencíTero tutte le loro terre o per 
ifcritto, o fenza: le prime crano chiamate 
bockland , i cui proprietarj crano uomini , 
che noi ora chiamiamo/rf^o/^nr: le fecon-
de eran á t m fo lkhnd , i cui proprietarj era-
no di comliz'one fervile, e poííedevano ad 
voluntatem domini . ( Vedi BOCKLAND , 
FREEHOLD, FOLKLAND &c. ) Ora , T eredi-
ta o freehold, non difcendeva in que'tem-
pi al maggior figliuolo , ma a tutti fimil-
inente; lo che in SaíTone chiaraavafi lande 
fcyftan, e nella Provincia di Kcnt, to shift 
land'-, donde é vcnuto il coílume gavelkind. 
E la ragione per cui fu queño coílume rite-
nuto nel Kent piü che in altri luoghi, fí fu , 
„ che la gente di quella Provincia, quando 

fegui 1'invafione de'Normanni; non poté 
effere ridotta a cederé al Conquiftatore, 
fe non con queíli patti, che fofíero con-
fervate le antiche confuetudini delía lor 
Pro vincia , fenza alcuna infrazione né di-
minuxione ; e fpezia!mente \ \ gavelkind. 
„ Le terre tenute fotto queíla denomina-

„ zione, difcendono egualmente, e fi divi-
dono, a porzioni eguali, tra tutti i figliuo-
li mafchi \ e in difetto di quefti, tra le 
femmine **. Egli aggiugne, ''Ch'eglino 
íono in eta capace, ed abili a prender le 
terre fopra di sé, di quindici anni; e le 
poOTonodare, venderé, o alienare a qua-

ii lunque petfona, fenza il confenfo di alcun 
„ Lord, oSignore: ed ifigliuoli qui eredi-
„ taño la térra del loro padre quantunque 
„ convinti di fellonia, d'omicidio , &c. I 
s, poíTeífori (tenants) \n gavelkind, hanno 
„ dafare Tatto di fealty (difedelta) ed ef-
„ fere fotto la tutela de! proñimo párente , 
„ che non é proífimo erede dopo d'eífi , fino 
„ ai quindici anni d'et^, pagare la ricogni-
„ zione al Lord per le terre, &c. 

G A V E L M A N * , un poíTeíTore (tenant) 
che é foggetto a tributo . 

* Villani deTerring, qui vocantur 
velmanni. Somner, Gavelkind. 

G A V I G N E . Vedi TONSILLE. 
G A V I T E L L O , ful mare , un pezzo di le-

gno , o foghero , qualche volta un barile 
vuoto , ben chiufo, che galleggia su la fu-
perfizie deli'acqua, ed é attaccato per una 
catena o corda ad una groífa pietra, ad un 
pezzo di cannone rotto , o fimili j che ferve 

9J 
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a fegnare i luoghi pcricolofi, vicino alia co
i la , come fcogli, fecche , rottami di vafcclli 
naufragati, ancore, &c. 

In iuogo di gavhelli , qualche volta fon 
pofti de pezzi di legno, in forma d'alberi , 
ne' luoghi cofpicui e patenti; alie volte de' 
grandi alberi fono piantati in una particolar 
maniera; innúmero, due almeno, da pren-
derfi in dritta linea, l'uno nafeondendo Pal-
tro ; cosí che due non appajano all' occhio 
piu d' uno. 

GAVITELLO, fi prende anco fpelkimente 
per un pezzo di legno, o di barile ful ma
re, attaccato cosí che galleggi direttamente 
fopra 1' ancora ; affinché coloro che vanno 
nella barchetta per faipare T ancora, cono-
fcano di certo dove ella fi fia . Vedi AN
CORA . 

G A U L I S H , Francefe, o Gallico antico . 
Vedi ROMANO, e FRÁNGESE. 

G A Z E T T A * , Novelle, o relazioni e no-
tizie fiampate de'fatti, &c. che occorrono 
in diverfi paefi , in un foglio volante , o 
feioko, o in un raezzo foglio. Vedi Gioa-
NALE . 

* La parola e formata ^ Gazetta , fpezte 
di contó, o maneta, córtente un lempo in 
Venezia ; chacra i l prezzo ordinario delle 
prime Novelle i v i Jtampate : benche altr i 
la dirivino, per corruzione, dalf Ebreo 
izgad , che fignifica nuntius, meffaggie-
re ; ma quejia etimología ¿ troppo sfor-
zata. 

Noi diclamo , la Gazetta di Londra , la Ga-
zetta di Parigi, &c. Le Gazette , che dai piu 
fono fiimate bagatelle e cofe di poco pregio, 
da alcuni fon tenute per la fpezie la piü diffi-
cile di compofizioni che fieno mai corapar-
fe. Elleno efigono una mo!t'ampia notizia 
de'linguaggi, e di tutti i loro termini ; una 
grande facilita, e franchezza di ferivere, e 
narrare le cofe nettaraente , ed in poche 
parole . 

Per ferivere unaGazetta, debbe lo feritto» 
re eífer abile a parlare di guerra e terrefire 
e marittima ; effere appieno informato di 
tutto quello che riguarda la Geografía , Tifio-
ria del terapo, e quella dellc famiglie no-
bili; coi diverfi ioterefíi de' Prmcipi , caa 
fegreti delle Corti , ed i cofiumi di tutte 
le Nazioni. 

Vigneul de Marville loda una ferie di 
Gazette bene feritta , come i piü idonei 

bri ? 
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bri , per l'inflruzione de' giovani, clie en
tran nel mondo. 

La prima Gazctta pubblicata in quefte par
tí , dictfi che fia fíata quclla di Parigi, co-
roinciata neH'anno 1631 , da Tcofrafto Re-
naudot, Medico di Montpelier. 

G E H E N N A , r ^ ' m , un termine neila 
Sacra Scnttura, che ha dato non poca bri-
ga a 'Cr i t ic i . Occorre in S. Ma í í eo , V . v. 
2 2 , 29 , 30. X . 28. X V I I I . 9. X X I I I . 15. 
33. Marc. I X . 43 J 45 » 47- Luc. X I I . 5. 
Jac. I I I . 6. 

Gli Autori delle Verfioni di Lovanio, e 
di Ginevra , ritengono la paroía Gehenna , 
come 0a nei Greco j i l fimile ha fatto M . 
Simón : 1 Tradutton Inglcfi la voltano per 
hel l , ed hdlfire , cioé per Inferno , e fuoco 
d t i r Inferno ; e cosí anco 1 traslatori di 
Mons, ed i l P. Bouhours. 

La parola é forraata dall' Ebreo gehinnem, 
cioé Valle d 'Hinnom . In coteíla Val le , 
ch'cra vicino a Geruíalerame , vi fu un lue
go chiamato Tophtt , dove ale un i Ebrei fa-
crificavano i loro figlruoli a Moloch, coa 
farh paííare per i l fuoco : II Re J o ñ a , gffine 
di rendere qutfto luogo abbominevole per 
fempre, ne íece una cloaca , o fogna, do-
ve íi gittavano tutte 1' immondezze e car-
cami della C i t t a . 

Gl i Ebrei oiTervano in oltre , che vi fi 
confervava un continuo fuoco, per abbru-
ciare c confumare que' carcami; per la qual 
ragione, non avendo eglmo proprio termine 
neila 1er lingua, per fignificare Inferno, fe-
cero ufo di queflo di gehenna, o gehinnom, 
per dinotate un fuoco ineíiinguibüe . 

GELARE , GELO , Congelazione , nella 
Fifiologia , é i l filiare d'un fluido , o pri
varlo della fuá natural mobilita , raercé Taxio-
ne del frcddo : o l'atto di convertiré una fo-
fíanza fluida in una ferraa , coerente , ngida , 
detta Ghiaccio . Vedi G H I A C C I O , o 
FREDDO. 

I Cartefiani definifeono la congelazione , 
per la quiete o rípofo d'un corpo fluido, in-
durato dal freddo; lo che fegue naturalmen
te dalla lor nozione della fluidita, in cu i le 
parís fuppongoníi eííere in un moto continuo , 
Vedi FLUIDO . 

I n fa t t i , fi pub con molta ficurezza di ré , 
con alcuni di quefli Filofcfi , che i ' acqua 
gcla foltanto , perché le fue partí perdono 
i l loro moto naturale, e ñrettamente s'at-
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teogono, ¿tdhecrent, le une alie altre . Vedi 
FERMEZZA . 

1 Fencmeni principali del GELO , fono 1°. 
che l'acqua e tut t i i fluidi, eccettuato T olio , 
fi dilatano nel gelarft , cioé oceupano piu 
fpazio , e fono ípecificamente piu leggieri 
che prima . 

Che il volume , o le dimenfionl dell' acqua 
fien accrcíciute per lo gelarfi, é un fasto di 
moltiplice efpcrienza \ e fara qul a propoíi-
to per avventura, d'oífervare i l proceífo o 
I ' andamento della natura in queíV altera-
zione. 

U n vafe di vetro , adunque , B D ( T n v . 
Pneumat. fíg. 20. ) pieno d' acqua fino in D , 
venendo immerfo in un vafe di acqua raifta 
confale, R S T V , l'acqua torto s'alza da 
E in F ; lo che fembra provenire dalla fubi-
ta confirizione del vafe, tufFato m fretta in 
un mezzo cosí freddo . Súbito dopo , dal 
punto F ella continuamente difeende, con-
denfandofi, finché arnva al punto G j dove 
per qualche tempo pare che refti in quiete. 
Ma preño fi rimette , e comincia ad cfpara* 
derfi j venendo su da G in H ; e di la, fu-
bito dopo , per un violento falto , monta 
ad I . E quivi l'acqua in B ienmediate fi 
vede tutta denfa , e nuvoiofa ; t proprio in 
quell' iliante del detto falto , eü ' é con ver-
tita in diaccio. Aggiugni, che nel mentre 
che i l diaccio va diventando piü duro, ed 
un poco dell'acqua vicino al eolio del vafe B 
fi va gelando, il fluflo dell'acqua é continua-
to al di fopra d ' I , verfo D , ed alia fine corre 
fuori nel vafe. 

2O. Che i fluidi perdono non folamente 
della loro fpecifíca, ma anco della loro aíTo-
luta gravita, congelando/i; cosí che quando 
di nuevo disgclaníi, tro van fi confiderabilmen-
te piu leggieri di prima. 

3 ° . Che 1' acqua ge.lata non é del tutto co
sí t ra fpa rente , come quando é liquida; e 
che i corpi non trafpirano cosí liberamente 
per efia. 

4°. Che l'acqua, quando é gelata, fvapora 
quafi altrettanto , che quando é fluida . 

5o. Che l'acqua non fi gela nel Vacuo ; 
ma richiede la prefenza e la contiguita dell' 
aria. 

6o. Che l'acqua che ha bollito , non fi 
gela cosí prontamente, come quella che non 
ha bollito. 

7o. Che l'acqua cífendo coperta con una 
fu-
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fupcrfizic d' olio d' olive , non fi gela cosí 
prontamente , come fenza d' efTa; c che V 
olio di noce aíTolutamente la conferva fot-
to un gelo aííai forte, quando quel di oliva 
non pub farlo. 

8o. Che lo fpínto di v ino, 1'olio di noce, 
C T olio di trementina, non fi gelano. 

9o. Che la fuperfizie dell'acqua, nel ge-
larft, appsre tutta grinza ; fendo le rughe 
talor in linee parallele , e talor come rag-
gi , procedenti da un centro alia circon-
ferenza. 

Le teorie del GELARE , od il método di 
fpiegare queíli fenomeni , fono in non pic-
ciol numero. — I grandi principj, su quali 
diverfi Autori han fondati i lor razioemj , 
fono quefti; o, che qualche materia viene 
introdotta dentro i pori del fluido, col cui 
mezzo egti fi fifTa, i l fuo volume crefee , 
&c. Ovvero , che qualche materia natural
mente contenuta nel fluido , n ' é efpu'fa 5 
per 1' aflfenza deila quale i l corpo dsventa 
fiíTo , &c . — Ovvero che vi é qualche al-
terazione , prodotta nella teñura o forma , o 
delle particelle del fluido ñeífo, o di alcun che 
coníenuto in eífo. 

A quaicuno di quefli principj tutti i íitlemi 
del gelamento fono riducibil i . 

I Cartcíiani , che aferivono tutto alia 
quiete delle parti del fluido, ch'crano pri
ma in moto, fpiegano ln congelazionecol te-
ceíTo della materia etérea da' pori deli' acqua . 
L' attivita. di queft'etere, o di quefla mate
ria fottile, tengono che fía quella che dava 
alie particelle del fluido U loro moto : per con-
feguenza , all'aflenza di quefta materia , dee 
ceífare la fluidita. 

Quantunque altri della medefima Setta 
aferivano i l gelare ad una diminuzione del
la confueta íorza ed efíicacia della materia 
etérea, occafionata dall' ingreílb di moltif-
fime particelle di freddo, o frigonfíche, le 
quaü entrando a folla nel liquore, e difper-
dendofi per tutto eífo , fi afioltano nc'piu 
minuti pori dell' acqua , ed impedifeono 
Tufata agitazione delle fue parti; incunean-
dola, direm cos í , e riducendola nel duro e 
confiftente corpo del diaccio . E di qua i l 
fuo crefeitmnto di dimenfioni , la freddez-
za, &c. 

Qudta intromiffione di un efiranea mate
ria frigorifíca, la fuppongono eífenziale al
ia congelazione, come quella che la earat-
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terhza ecliftingue daiu coaguíazione : queft' 
ultima ciTcndo cagionata indiffereníemcntc 
da qualche calda miüu ra , non men che da 
una fredda ; ma la prima fol da una fredda. 
Vedi C O A G U L A Z I O N E . 

Di quale fpezie fieno quede particelle frí-
gorifiche, o come producano i 1 loro effetto, 
egli é un punto di difputa ; & ha data occa-
fione a varj fiílemi. 

Hobbes vuole ch'elleno fíen aria comune, 
la quale intrudendoíi nell'acqua neüa conge
lazione , s1 intralcia colle particelle del fluí-
do, impedifce il loro rnoto, e produce que!-
le numerofe bolle che fi oífervano nel ghiac-
cio ; cosí efpandendo il fuo volume , e ren-
dendola ípecíficamente piu leggiera . Ma 
quefla opmione é gittata a térra dal Sig. 
Boyle , i l quale fa vedere, che 1'acqua íi 
gela beniííimo ne' vafi ermeticamente figil-
l a t i , e ne'quali 1'aria non pub avere ingref-
fo \ e puré le bollicole ivi fono del pari nu
merofe, che in quella gelata alP aria apsrta . 
S'aggiugne, che Folio é condenfato nel ge-
lar fi : per confeguenza , che iv i l'aria non pub 
eífere la cagione. 

A l t r i , e quefti fono i l maggíor numero, 
che vogüono , che la materia congelante fia 
un fale, argomentandolo dal renderfi bensl 
torbida l ' acqua per 1' ecceflfo di freddo; ma 
non congelarfi perb fenza fale . Son le par-
ticole faline, dicon effi , e quefte difcioltc 
e mefoolate in debita proporzione , che prin
cipalmente cagionano \\ gelamento : molto af« 
fine fendo la congelazione alia crifiallizzazio-
ne. Vedi C R I S T A L L I Z Z A Z I O N E . 

Queflo fale , ei fuppongono che fía di fpe
zie nitrofe , c che venga fomminiflrato dalí* 
aria, che ognun accorda eííere piena zeppa 
di nitro. Vedi A R I A , eNITRO. 

Come le particelle di nitro impedifeano 
la fluidita dell'acqua, fácilmente fí fpiega: 
quefle particelle fuppongonfi eífere altrettan-
t i fpiculi , o punte rigide ed añílate , che 
fácilmente fi cacciano negli ftami , o glo-
buli dell' acqua , che diventando cosí va
riamente intralciati e confufi o legati con 
quelle , a grado a grado ne indebohícono c 
diflruggono i l moto. 

La ragione per cui queíT effetto folamen-
te fuccede nel tempo rigido d' invernó , 
fi é , che folamente allora 1'azion ritar-
dante de' fpiculi nitrofí , é piíi che egua-
le al potere o principio , per cui íl fluido 
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e tenuto in moto , o difpoÜo al moto . Vedi 
FLUIDO* ' 

Quefta opinione é íoílenutá dal noto efpe-
rimcnto del gelare artifiziaie . — Se una 
quantita di Tale comune, o fainitro, fi me-
fcoli con nevé , o con ghiaccio polvcrizza-
t o , e la mirtura fi difcioíga co! fuoco ; al i ' 
immergerfi d'un tubo pieno d' acqua nella 
ío lui ione, o Hquor difciolto ; l ' acqua , o 
queüa parte d'eífa vicina alia rniílura, fu-
bito fi gela, anche nell'aria calda. Donde 
s'argoraenta, che gli fpiculi delfale, per la 
gravita della miftura, e dell'aria incomben-
te, vengono fpinti per merzo ai pori del 
vetro, e mcícolati coll' acqua : ed é evi
dente, che quefto efFeíto deve afcriverfi al 
í a l e ; concioíiaché fappiamo ficuramente , 
che le particelle dell'acqua non poffono farfi 
fírada per l i pori del vetro. I n quefti gela-
menti artifiziaii, in qualunque parte é appli-
cata la mi ñu ra , i v i fubito fi produce una 
cutícula , od una lamina di ghiaccio ; fia 
nella íbmmita , fia nel fondo , o ne' lati : 
acagione che vi é fempre un fondo di parti
celle faline, fufficiente per foverchiare i cor-
pufcoli del fuoco ; ma le congelazioní natura-
H fi confínano alia foramita tíell' acqua , dove 
i l fale piü abbonda . 

Contra quefto fíñema , l 'Autore della 
Nouvelle conjeture pota expliquer la nature 
de la glace, obbietta: non apparire, che i l 
nitro entri fempre nella compofizione del 
ghiaccio ; ma che fe v i entraíTe , e' punto 
non bafierebbe per render ragione di alcu-
ni degli effetti principali . Iraperocché , 
come, per cfcmpio, le particelle del n i t ro , 
coll'entrar ne'pori dell'acqua , e fíííare le 
partí , poflbn mai far dilatare 1'acqua , e 
renderla fpecificamente piu leggiera ? Natu
ralmente dovrebbono anzi aumentare i l fuo 
pefo. Queíla diffico.lta , con alcune altre , 
moÜra, effcre neceííaria una nuova teoría . 
I I perché queft' Aurore avanza la fcguen-
í c , la quale pare che fciolga i fenomeni in 
pih facile e femplice maniera ; perché non 
s'appoggia fopra l'admiíTione, o efirufione pre
caria di qualche materia eterogenea. 

L'acqua adunque fi gela nell ' invernó fo
jamente , perché le fue parti eflfendo piü 
ílrettamente unite infieme , mutuamente s' 
aggavignano , e s'imbarazzano 1' une 1'al
t re , e perdono tutto i l moto che avevano : 
e Ja cagione di queHa piíj -firetía unione 
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dell' acqua , é I ' aria ; o pinttoflo un' aí-
terazione nella molla e nella forza dell' 
a n a . 

Che vi fia un infinito numero di particel
le d'aria groíTa , interfperfe fra i globuli delT 
acqua, é affatto evidente dall 'efperimentó : 
e che ogni particella d'aria abbia una v i r -
tü elafiiea o di molla, é accordatoda t u t t i : 
ora quefto Autore argomenta , che le pic-
cole molle dell'aria groffiera mifte con 1' acqua 
abbiano piu di forza nel tempo difreddoin^ 
verno , e fi difiendano o allentino piü che 
in altri tempi . Quindi cotefte molle cosí 
diítendendofi, o allentandofi da un lato, e 
i' aria efterna continuando a preraere la fu-
perfizie dell' acqua dall' altro ; le particelle 
dell' acqua cosí coñrette e ferrate infieme, 
debbon perderé i l loro moto e la loro flui-
dita, e formare un duro corpo confidente í 
finché un rilaífamcnto della molla dell 'aria, 
per T aumento di calore , riduca le particelle 
alie loro prime dimenfioni, e lafci l'adito ai 
globuü di feorrere di nuovo . 

Ma quefto fi flema ha il fuo debole : il 
principio, su cuifi fonda, fi pub dimoftrare, 
effere falfo. La molla , o l ' elafticita dell' 
aria non é accrefeiuta dal freddo, madimí-
nuita. L'aria fi efpande per lo calore, e ÍI 
condenfa per i l freddo; & é dimoftrato nel
la Pneumática , che la forza elaftica dell* 
aria efpanfa , é a quella dell' iftefs' aria con-
denfata , come i l fuo volume rarefatto, al 
fuovolume condenfato. Vedi ELASTICITA', 
ed ARIA . 

N o i non fappiamo, fe porti i l preglo di 
mentovare quello, che aicuni Autori hanno 
avanzato, per rendere ragione dell'accrefei-
mento di volume, edella diminuzione della 
gravita fpecifica dell' acqua gelata : cioé , 
che le particelle acquee, nel loro ftato natu-
rale, fono cubi a un di preífo, e pero empio-
no queHo fpazio fenza i ' interpofizione di mol-
t i pori : ma che per la congelazione fi cam-
biano da cubi m sfese; donde nafce Ja ne-
ceffita di molto fpazio vuoto fra eíTe. 

Le particelle cubiche fono certamente me-
no atte a coftituire un fluido che le sferiche ; 
e le particelle sfenche meoo difpofte a forma
re un corpo fiffo, che Je cubiche. —Tan
to fuggerifcc fácilmente Ja natura della liui-
dita, e della fermezza . 

In fomma, per avere qui una teoria con-
fiílente e che regga , dobbiam ricorrere o 
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alia materia frigorifici de corpufcolarj; con-
fjdcrata colla fcorta e coi lumi e g¡i avati-
taggi della Filofofia Neutomana i o aila ma
teria etérea de' Cartefiani , ravvalorata dai 
nuov-i raziocinj , * dal!e giunte- di 
Monf. Gauteron , "elle Mem. d e U A c . R . del-
le JV. an. 1709- N o i qui foggiugneremo cia-
cnna'di "quefle due teorie , e lafcieremo al 
Lettore la ícelta. ; 

Quanto a!la p n m a : Dacche una moltitu-
dine di íreddi e falini corpufcoli s'introdu
cá n e g l ' i n ^ ^ ^ i 5 tra ' g'obuli dell'acqua , 
eglino poíTono eííere cosí vicini gli uni a gli 
al tr i) che üieno dentro le sfere delle attra-
2Íont mutue ; dal che dee feguire che íi 
coílringano od unifcano in un corpo folido , 
o fermo: fin a tanto che feparandoli di poi 
il calore v e raettendoli in varj moti , rom
pa queüa unione, e fepari cosí faltamente 
le particelle le une dall' altre ; che eícano 
dalla diftanza della forza attraente, ed cn-
trino ne'confini della forza repeliente \ ed 
allora 1' acqua riaífume la fuá forma fluida . 

Imperocché , provenire i l freddo , ed i l 
gelamento da qualche íoftanza di natura fa
jina fluttuante nell' aria, pare probabile, le 
poniam mente , che tutti i fa l i , c molto piü 
ancora alcuni fali particolan , quando íi me-
fchiano eolia nevé o col ghiaccio , accre-
feono prodigiofamente la forza e gli effetti 
del freddo: s'aggiugne che tut t i i corpi fa
l in i generano o cagiooano una cerca rigi-
dezza e durezza nelle parti di que' corpi, 
ne' quali en t raño . 

Le oíTervazioni del microfeopio fopra i 
fali rendono manifefto , che le figure di 
alcuni fali , avanti di convcrtirfi o compa-
ginarfi in maífe, fono particelle fottili , dop-
píe , e fimili ai cune! , che han moho di 
iuperñzie , rifpetto aila loro'folidita ( loche 
é la ragione del ¡or nuotare neli' acqua , 
quando una volta fono in eíf* f i íc i ta t i , ben-
ché fpecificamente piu pefanti . ) QueÜe 
picciole punte del fale imrudendofi ne' pori 
dell'acqua, per lo che fileno fono in qual
che grado fofpefe in tempo d' invernó ( quan
do i l calor del Solé non é cosí forte, che ba-
fíi a difeiogliere i fali , a romperé le loro 
punte, e tenere le parti in un moto" perpe
tuo) eífendo meno ífurbate, e piu in liber
ta d'avvicinarfi mutuamente; e colformarfi 
o ridurfi in criítalli, della figura fopramen-
|ovata3 mercé delle loro eftremitadi s'infi-
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nuano ne'pori piíi minuti dell'acqua , e si U 
gelano e riducono in forma folida. 

In oltre, vi fono molti piccioli vo lumi , 
0 particelle d'aria , inchiufi a diverfe di-
ftanze, si nei pori delle particelle acquee, 
come negl'iríterftizj lafoati dalle figure sfe-
riche. Con 1' infinuazione de' criíUHi fai ini , 
1 volumi d'aria fono fuora cacciati dalle par
ticelle acquee ; e molti t i ' eíli unendofi for-
mano grandi volumi, che perb hanno mag-
gior forza per efpanderfi, che quando erano 
difperfi ; e per cotal mezzo ampliano le di-
rnenfioni , e minorano la gravita fpecifica 
dell' acqua, cosí congelata in ghiaccio. 

D i qua puré venghiamo a capire , come 
l1 acqua impregnara di fa l i , di foifi , o di 
terre, che non fono si fácilmente diíTolubi-
l i , fi formi in metalli , in minerali , in 
gomrae, e in altri foffil i ; le parti di quefte 
mifture diventando un cemento alie parti
celle d' acqua , od entrando ne' lor po r i , le 
cambiano in coteífe differenti foftanze. Ve
di S A L E , ed A C Q U A . 

Quanto alia feconda Teor í a : eífendo che 
una materia od un mezzo etéreo general
mente s'accorda come cagione del moto de' 
fluidi; ( Vedi M E Z Z O : ) e conciofiaché l'a-
ria íkífa ha tutto i l fuo moto dal medeíi-
mo principio ; ne fegue, che tut t i i fluidí 
debbono rimanere in uno flato di quiete , 
o di fiffezza, quando la materia perdelafua 
forza neceflaria . Per confeguenza , i'aria ef-
fendo meno fcaldara nel tempo d' invernó , 
per I' obhquita de'raggi del Solé ; T aria é 
piü denfa , e piü fiffa d' invernó , che in 
altra flagione dell'anno, 

Ma di piü , abbiamo da diveríí efperi-
menti apparato, che 1'aria contiene un f i 
le , che credeli eífere della natura del ni-1 
t ro . Suppofto cib , ed accordata la deníha 
dell' aria , fegue che le molecule di queflo 
nitro parimenti fien recate piü dappreífo le 
une alie altre, ed affoitate per la condenfa-
zione deü 'a r ia ; flecóme ai contrario la rare-
fazione dell'aria, e 1'aumentazione della faa 
fluidita, dee dividcrle e fepararle, 

% Che fe la fleífa cofa fuccede a tutti i liquo-
r i che hanno imbevuto, o difciolto qualche fa
le ; fe i l caldo del liquido mantiene i l fale 
puntualmente divifo; e fe lafrefehezza d'una 
cantina, o del ghiaccio da motivo alie mole-
cule del fale difciolto d'avvicinarfi , di corre-
re 5 cd accozzarfi V une nell' altre , e formarfi ia 
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crlilalü ; perché T aria , che tut t i accordano 
efTere un fluido , dovra effere efente dalla 
iegge genérale de'fluidi? 

E* vero , che i l nitro dell' aria eífendo 
piíi craíib nel tempo freddo, che nel tem-
po caldo , aver debbe meno di velocit^, : 
ma tuttavia fempre i l prodotío deüa fuá 
aumentara msíTa , nella velocita refidua, le 
dará un maggiore momento, o quanlitadi 
moto . Ned altro piu richiedefi per far che 
quefto fale adoperi con maggior forza con-
tro le paríi de'fluidi: e probabiimente que-
fía é la cagione della grande evaporazione 
nel tempo di gelo. 

Quefto nitro aereo dee promoveré la con-
crezione de' l iquidi : imperocché non é gia 
1' aria , né i l nitro ch' ella contiene , che 
é\ i l moto a' fluidi : ma é ¡1 mezzo eté
reo . Dalla diminuzione della forza di que-
fto, nafce la diminuzione del moto di tut-
to i l refto. 

Ora la materia e té rea , gia di per sé ab-
baflanza debole nel tempo d ' inve rnó , per-
de certa'mente ancor piu della fuá forza , 
per la fuá azione contro 1'aria condenfata, 
c caricata di grandi molecule di fale . Ella 
dee percib perderé della fuá forza nel tem
po freddo, e divenir mcn diípofta a mante-
nere i l moto de'fluidi. I n una parola, 1'a-
r i a , durante il gelo , fi pub eflimare fimi-
Je al ghiaccio impegnsto di fale, col qua-
le noi diacciamo i noflri liquori nel tem
po di State. Cotefti l iquori , probabiliííirrva-
mente , fi gelano per una diminuzione del 
moto del mezzo etéreo , a cagion del fuo 
sgire contro i l ghiaccio ed i l fale aíTieme: 
e 1' aria, con tutto i l fuo cocente calore , 
non é atta a impediré la fuá concrezio-
ne. Vedi ETERE, &C. 

L a mijlura che fa C E L A R E , é una pre-
parazione per la congdazione artifiziaie dell' 
acqua, e d' altri l iquori . 

Tutte le fpezie di fali , o aícaliz/.ati , o 
acidi, ed anche tutt i gli fp i r i t i , come quel-
I¡ de' v i n i , &c, come puré i l zucchero, e 
i l faccharum Saturni . raifli con la nevé , 
fono capaci di gelare moltiíTimi fluidi ; e 
] ' ¡tlefío eñctto é prodotto in un grado af-
fai grande raercé d' una mefcolanza d'olio 
di vitriolo , o di fpirito di nitro con la 
nevé . Cosí i l Signor Boyle. 

Monf. Homberg oíísrva la fleíTa cofa 
i ú fublimato corroflvo, e del fale armonia-

G E L 
co , in qnantítadi tguaii , e di (juattro 
volte la quantita di aceto diflillato. Vedi 
A C Q U E . 

Pi0£gia GELATA , o ghiaccio chs piove , 
é una fpezie flraordinaria di groffa pioggia, 
caduta nellc parti occidentali d' Inghüter-
ra , nel Dicembre dell' anno 1672 ; di cui 
abbiamo diverfe relazioni nellc Tranfaziom 
Filofofiche. Vedi PIOGOFA. 

Quefla pioggia, fubito che toccava qual-
che cofa fopra la térra , per efempio un ra
mo di planta, o íimili, immediate fi fífla
va in ghiaccio; e coi moltiplicare ed ingran-
dire i diacciuoli, rompeva giü tutto col fuo 
pefo . La pioggia che cadde su la nevé , 
immediate fi gelb in diaccio, fenza punto 
affbndar nella nevé . 

Ella causb una rovina incredibile nelle 
piante , oltre quanto mai ricordar fanno 
tutte le florie : u s'ella terrninava con qual-
„ che sbufFar di vento ( ebbe a diré in ful 

fatto una perfona ) farebbe ñata d' una 
„ terribile confegucnza. " 

„ lo pefai i l ramufcello d'un fraííino , di 
„ tre quarti appunro di lira ; il diaccio fo-
„ pra del quale pefava fedici l ire. — Alcu-
„ ni furono altamente fpaventati dallo flre-
5, pito nell'aria ; finché s'accorfero che quel-
„ lo ítrepito nafceva dall' urto fcambievole de' 
„ rami agghiacciati Tuno contro Taitro. '5 
II Dottor Beale oíferva , non fi vide un diac
cio , od una brina che füífe confiderabiic , 
ful terreno in tutto il tempo che ¡a pioggia 
duro; dal che egli inferifce, che lagrandi-
ne pub cadere nerifíima e pericolofifíima 
fulle cime di alcuni colii , e di alcune pia-
nure; mentre in altri luoghi fi térra a due, 
t re , o quattro piedi di diflanza fopra della 
ierra, de ' f iumi, de'laghi , &c. E pub gi
rare intorno aífai furiofa in slcuni luoghi , 
e leggicra in altri , non moho difcoñi . 
Queíia íorta di grandine fu feguitata da ca-
lori ardenti, e da una ft upen da prontezza 
a nafcere di flor i e di f r u t t i . Vedi C E L O . 

G E L A T A , Vedi GELO. 
G E L A T I N O S O , s'appüca dai Medici a 

qualwnque cofa che s'avvicina alia glutins-
ta coníiftenza di una gelatina, o d'un bro-
do rapprefo . 

GELO , uno flato ecceíiivamente fred
do del tempo , per cui i l moto e la flui-' 
dita de' liquori forpendefi : cwcro , é quel» 
1P flato deii' aria % &c, la cui i flu'd^ S 
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convertono ín ghiaccio. Vedi C E L A R E , e 
GHIACCIO . 

I metalü fi riílringono , o fi accorciano 
nel Celo. Monf. Auzout trovb per efperien-
xa, che un tubo di ferro dodici piedi lun-
go avea perduto due linee della fuá !un-
ghezza, per eífere ñato efpoílo all 'aria, in 
una gélida notte . Ma quefto noi lo fuppo-
niam totalmente 1'effetto del freddo.' 

I I gelo non contrae, o riftringe i fluidi, 
come fu un tempo creduto: tutt' afí' oppo-
ñ o , egü ' i gonfia, e l i dilata di quafi r» 
dd Joro voiume. 

SchcíTero ci aíTicura , che nella Svezia 11 
gelo penetra nella térra due cubiti , o brac-
cia Svedefi ; e con verte queiT umidiía che 
ivi trovafi , in una foílanza bianchiccia , 
come i l diaccio . Egíi aggiugne , che le 
acque chete ingielano ad una maggiore pro-
fondifa ; fino a tre braccia , o piu ; ma 
queile che hsnno una córreme , meno \ e 
le acque rapide , e le fontane gorgoglianti 
non s' ingielano mai. 

II Signor Boylc ci da varj eíperimenti 
di vafi fatti di me tal!i , groííi in eflrcmo 
e forti ; i quali eífendo riempiuti d'acqua , 
chiufi ben bene , ed eípofti al freddo , l ' 
acqua, nel gelare , venendo ad efpanderfi , 
e non trovando ufeita , né fpazio , fa ere-
pare i vafi medefirai. 

Una canna forte d'archibagio , con dell' 
acqua in efia, ben turata, ed agghiarciata-
f i , fi fpaccb per tutto il fuo dilungo j ed 
un piccolo vafe di bronzo , profondo cin-
que poilici , e due in diámetro , empinto 
d1 acqua, &c. folíevb ¡1 fuo coperchio , che 
era gm premuto con un pefo di cinquanta 
fei hre . 

Oleario ci aíTicura , che nella Cuta di 
Mofcow egli offervb la térra fenderfi per 
lo geio molte braccia per dilungo , e con una 
fenditura larga un piede . Scheífero fa men-
2Íone d' improvifi fcoppj , e crepature nel 
ghiaccio de'laghi della Svezia , noveodieci 
piedi profondi, e lunghi molte ,'eghe ; ed ag
giugne, che la rotíura fi fa con uno (]repito 
niente meno terribile, che fe molti archibu-
gi foffero tutt ' in un tempo fcaricati . Per 
cota! mezzo vicn fomminifirata dcll' aria a' 
pefci ; ú che rare volte fí trovan morti , 

Nel gran Gielo del IÓS? , le quercie , i 
J i noci &c, per relazione di Monf. 
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Bobart , miferamenta furono aperti e {pace 
t i , cosí che fi potea vedervi per mezzo ; e 
cib bene fpeíTo con romore fpaventevole , 
fimigliante a quel dello fparo dell'armi da 
fuoco . Le fpaccature non erano fojamente nc' 
t ronchi , ma continuavano ne'rami piu gran-
d i , nelle rad i c i , &c. Vedine le c^rco'.ianze 
e le cagioni efamínate, nelle Tranfacl. F i -
lof. N0. 165. Vedi puré G E L A T A Pioggia, 

Le Storie naturali delle Gf/¿7íe, fommini-
flrano ílraordinarj cffetti di cffe . GH alberi 
fono alie volte fatti arficci, c s'abbruciano, 
come lo farebbono per i l piu ecceffivo calo
re : di che vi fono diverfi efempi in un cli
ma cosí caldo , come é quel della Pro ven
za . Mczeray, H/f i . de Trance, A n. 1570. 

L ' anno 1709. fu notabile per la maggior 
parte d;ir Europa , a cagione del rigorofo 
eftremo gelo. M . Derham dice, ch'egli fu 
i l maííimo nel grado, fe non i ! piu univer-
fale , a memoria d'uomo. Egli fi eílefe pee 
i ' Inghi l terra , per la Francia, per ia Dani-
marca, per la Germania , per P I tal ia , &c. 
ma fu appena fectito nella Scozia , e nelT 
Irlanda. T u t t i g!i alberi d 'agrumi, e gli ul i -
vi in I ta l ia , nella Provenza, &c. e tut t i i 
noci perla Francia, con infinita d'a'tri al
beri , perirono per lo gelo. Ebbero una fpe-
zie di cancrena, la qual l i attaccb , e che 
fu 1'effetto d'un fale corrofivo , che cor-
ruppe e didruííe la lor te ñu ra , fecondo V 
opinione di M . Gauteron : il quale aggiu
gne, che vi é tanta raífomiglianza tra la 
cancrena, che íbpraviene alie piante per i l 
gelo, e quella alia quale le partí degli ani
mal i fono foggette , che aver debbono en
tra m be una cagione análoga . Gli umors 
corrofivi abbruciano le partí degli anima-
li ; ed il nitro aereo condenfato fa i l me-
defimo efietto fulle partí delle piante : Pe-
netrabile Vr'ic.us adurit . Memoires de VAcad, 
Royale des Sciences An. 1709. 

Nella Germania i pefci d' acqua dolce mo
rí roño da per tutto , ed una vafia rovina 
colíe i piu piccoli augelli. Lo fputo non era 
appena ufcito dalla bocea di un uomo, ch' 
era toílo ingíelato . Le ¡ettere dalla Lufa-
zia aggiungono , che molte vacche s' ag-
ghiacciarono fin a morirne nelle fiaile ; e 
molti viaggtanti furono parte intir izzit i a 
morte su la í lrada, parte perdettero lema» 
nj , i piedi, i nafi, o i'orecchie. 

G. Re-
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G. Remus, i' Aurore di un' efercit37Íone 

académica su quefto foggeíto, pubblicata a 
Hal l in SaíTonia , col titolo , Confideratio pht-
jico mathematica hyemis proxime prceterlapfa , 
reca efempj, tratri dalle gazette, di due fi-
gnor i , e d'un fabbro, in Inghilterra; e di 
piíi di fe (Tan ta uomin í , e moho beíiiame v i -
cino a Parigi ; ed 11 fimiie a Venczia ; ed 
ottanta foldati Franccfi vicino a Namur ; 
tu t t i uccifi su la Arada dal freddo. Su le 
coQe d' Italia molti mannari a bordo de' 
vafcelli da guerra Inglrfi morirono dal fred
do j e diverfi perdettero parte dclle ditadel-
le man i , e de' piedi, 

Oííerva i l Signor Derham, che in Inghjl-
terra quelli che piu patirono nei regno aní
male, furono uccelli ed infetti ; particolar-
mente le ailodole ed i pett iroíí i ; i quali per 
la piíi gran parte perirono. Ma i vegetabili 
patirono ancora piu di ogni altra cofa. Fo
che piante di fpezie teñera e dilicata rimafer 
vive ^ i laur i , le feo pe , i rosmarini , i c i-
preffi , gli alaterni , le phillyree, gil arbu-
íi , i lauroíiini, e finlegineüre, colla mag-
gior parte dell'erbe fruticofe, come gli fpi-
g h i , gli abrotoni, la ruta, i l t i m o , &c. I I 
medefimo Scrittore aggiugne ^ che 1' uraore 
nutrizio de'piu belli alberi fruttiferi di fpal-
liera talmente fi congelo, e fi feompofe , che 
ílagnb qua e la ne' rami , e produfíe nella 
planta una fpezie di morbo fimile a' pedi-
gnonl ne' corpi umani, che In molte partí 
degli alberi íi convertirono in mortificazio-
n i ; e che 1 piccioli fprocchi o bottoni de5 
piu belli alberi, si gli fprocchi di foglie, ú 
quei di gemma, furono affatto conquifi e 
i i i o r t i , feccandofi in una materia farinácea. 

Ne l paefe degli Svizzeri, Scheuchzero rac-
conta , che non foiamente i l Noce, e l e V i -
t i , ma anche i l Faggio, 11 Lár ice , &c. fu-
rond i s fa t í i . Ed aggiugne, che cib non oftan-
te , in a'cune partí di que 'Cantón! , non v i 
fu mai , che fi fapeffe , una ilagione d' in
vernó piu mitc . 

M. Dcih?.m riferifee per un'offervazione 
comune, che i vegetabili patirono piu dal 
Solé, che dal gelo ; in quanto che i l Solé 
chiaro del giorno ñruggcndo la nevé , ed 
aprendo i l terreno, lo iafeiava piu tfpoíio ai 
rigori della fuífeguente notte. E in un' adu
nan za della Societa Reale fu offervato, che 
le d isgrazie accadute alie piante, non pro-
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vennero meramente dall' efTerfí Ingíeíate j 
ma principalmente dal venti che le feofife-
ro e le dimenarono^, allorché Ugeloleavea 
colte ; ii che divife e fquarcib le loro fi-
bre. Philof. Tranfaci. num. 924. 

G E L D , o G I L D , ne'noííri coftumi anti-
ch i , era una multa , o compenfazione per 
un dehtto. Vedi GILD, e UNGELD. 

Quindí vergild anticamente fi prendeva per 
lo valore o prezzo d' un uomo uccifo ^ or/-
gild , d1 una befiia, * &c. 

* Et fint quieti de Geldis, & Danegel-
dis, Horugeídís , & Forígeldis , & de 
Blodwita & Fl i twi ta , & Leirwita, & 
Heingwita , & Efreminefeuda , & 
werdpeni, & Averpeni , & Hundred-
peni, & Jollngpeni . C h a n a R i c . I I . 
Prior, de Hadando in Deron . 

GELOSCOPIA , una fpezie di divinazio-
ne, prefa dal rifo : ovvcro una cognizione 
del carattere cT una perfona, edelle fuequa-
i i t a , acquiüata raercé la confiderazione del 
fuo ridere. Vedi FISONOMÍA. 

G E M A R A , * o GHEMARA , la feconda 
parte del Talmud Babilónico . Vedi T A L 
M U D . 

* L a parola n^DJ Gemara comunemente 
credefi che dinoti fupplemento , ma in 
rigore ella fignifica piu toflo complemen
to, perfezione; ejfendo formata dal C a l 
deo ^QJ Gemar , o Ghemar , finiré , 
perfezionare , o compire una cofa . 

I Rabbini chiamano i l Pentateuco , fem-
plicemente la Leggs . La prima parte del 
Ta lmud, che é folo una fpiegazione di co-
tefla legge, o una applicazione d'efifa a ca-
fi particoiari, con le decifioni degli antichí 
Rabbini fopra di quelli , chiamiíí da loro 
Mijchna , cioé feconda legge : e la feconda 
parte , che é una fpiegazione piu ampia ed efíe
la della medefima legge , ed una raccolta del-
le decifioni de' Rabbini pofteriori alia M i -
fchna, e' la chiaman Gemara , q. d. perfe-
zione , complemento , fin i mentó ; percioc-
ché la fiimano un finimento della legge, od 
una fpiegazione, ohre della quale non vi é 
da defiderar nulla. Vedi MISCNA . 

La Gemara é d' ordinario chiamata fempli-
cemente T a l m u d , nome comune dell'opera 
intiera. I n quefio fenfo diciamo, che vi fon 
due Gemare , e Talmudi ; quella di Gerufa-
Icrame , e quella di Babilonia : benché i« 
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rigore , la Gemara é folo una fpíegazione del-
la Mifchna, data dai dottori Ebrei nelíe lo
ro Scuole; fíraile gran fatto ai commentarj 
de'Teologi delle noftre fcuole fopraS. Torn-
inafo, o fopra i l Maeítro delle Sentenze, i 
quai fono una fpiegazione degli fcrit t i di 
coteíli due A u t o r i . 

OíTerva M . Ti l lemont , efifere (lato fcn't-
to un Commentario su la Mifchna , da un 
Jocharían, cui mettono gli Ebrei verfo i l fi
ne del fecondo fecolo: raa i l P .Mor in pro-
va coll'opera fteíTa , in cui faííi menzione 
de' Turchi , ch' ella non fia' ftata fcritta 
prima del tempo d' Eraclio , verfo V anno 
6 i o : e queíia é quella che chiamafi laGe-
mará , o i l Talmud áí Gerufalemme , che 
n on é molto ufata né fiimata dagü Ebrei ^ 
a cagione della fuá ofcurita. 

Eglino prezzano aflfai piíi la Gemara , o 
i l Talmud di Babilonia , cominciato da un 
certo Afa ; interrotto per fettanta tre anni , 
ín occafion delle guerre co'Saraceni e Per-
fiani; e finito da un Jofa , verfo i l fine 
del fettimo fecolo. 

Abbenché i l nome Talmud, nella fuá la-
tudme , inchiuda e la Mifchna , e le due 
Gemare, puré fotto quedo nome s' intende 
propriamente quella fola d 'Afa , e di Jofa. 

Queüa gli Ebrei la ñimano piü di tu t t i 
gli altri loro fcritti ; e fin la mettono in 
eguaglianza colla üeíta Scrittura : infatti , 
Ja concepifcono quafi parola di D i o , deri-
vata per tradizione da Mosé , e conferva-
ta fenza interruzione fin al lor tempo . — 
Ra. Jehuda , e; pofcia R. Jochanan , R . A f a , 
e R. Jofa temendo che le tradizioni fi ob-
biiaflfero nella difperfione degli Ebrei , le 
raccolfero nella Mifchna, e nella Gemara. 
Vedi Tradizione. 

G E M A T R I A , * o GAMETRIA , la pri
ma ípezie di cabbala artifiziale , ufata da-
gli Ebrei. Vedi C A B B A L A . 

* L a parola e fórmala daW Ebreo.Rabbi-
nico W i ü Q ' J , forma ta per corruzione 
dal Greco TtaMíTfiet. 

La Gematria é un método geométrico > 
od aritmético di fpiegare parole ; e ve ne 
fono due fpezie: la prima ha una piu im
mediata relazione alT aritmética ; e la fe-
conda , alia geometria . 

La prima confifle nel prendere i l valore 
numérico di ciafcuna lettera in una parola, 
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o frafe ; e darle i l fenfo di qualche aítra 
parola r le cui lettere numeriche, prcfe neli' 
ítleíTo modo , fanno la üefia fomma. —. 
Imperocché é da oífervare , che né gli Ebre i , 
né 1 Greci , hanno altre figure numeraü , 
fe non fe le lettere dell' alfabeto . Vedi 
LETTERA, e CARATTERE. 

COSÍ J un Cabbaí;fta prendendo le due 
prime parole della Genefi , K13 r V ^ N i a , e 
ottenendone, per addixione, la lornma to-
tale di tutí i i numeri, íignificati per que-
ñe lettere ; trova , che quefte due parole 
fignificano la fteíTa cofa che quefte tre , if^zX 
ru^n ^ 1 2 . Imperocché quanto alie pri
me 3 , é 2 , ^ 200 ; K > 1 ; ^ , 500 ; • 10 ; 
n , 400 i 3 , 2 ; ^ , 200 ; ed , 1 : che in 
fierne fanno 1116. E quanto alie feconde ; 
3 , fignifica 2 ; n» 200 ; K , 1 i ^ , 300 ; 
n.í 5 i ^ » 300 i J» 5o 5 n , 5; J , 50 i a , 2 ; 
%, 200 j ed K , 1 : che fommate danno V 
iíteíío numero 1116. 

Donde i l Cabbaüfta conchiude, che 
ri '^N'lD nel principio creo: fignifica 1' iílef-
fa cofa che HJ^n , fu creato nel 
principio delC anno ; e percib I'opinione r i -
cevuta tra i cabbalifii é , che i l mondo fía 
fiato creato ful principio del mefe T h i s r i ; 
che anticamente era i l primo mefedell'an-
no, e corrifponde al noíiro primo mefe d* 
autunno , cioé al Settembre. 

Cosí nelia Profezia di Giacobbe, Genef. 
XLIX. 10. le parole r h ^ ü K l * fono intefedel 
Meííia", a cagione che fanno T iOeífo nume
ro che nV^D, che fignifica i l Meí í ia . 

La feconda fpezie di Gew^ír/^ é molto piu 
ofeura, e difficüe; e percib meno in ufo ; 
ella s1 impiega nel cercare interpretazioní 
aQrufe e célate , nelle dimenfioni e nelle par
tí degli edifizj raentovati nella Scntcura , con 
dividere , moltiplicare, &c. cotefte mifure 
Tuna per l ' a l t r a . — Di ció daremo un 
efempio, tolto da' Cabbalifti Crift iani . 

La Scrittura dice, che 1'arca di Noé era 
300 cubiti lunga, 50 larga, e 30 alta: ora 
i l Cabbalifta prende la lunghezza per la ba-
fe delle fue operazioni; 3 0 0 , nell' Ebreo s' 
cfprime con la lettera ^ ; la quai lunghez
za , divifa per l'altezza 3 0 , da ilquozien-
te 10: i l cui Ebreo carattere é • , da collo-
carfi su la man d e f l r a d i ^ . Egli poi divide 
TitleíTa lunghezza per la larghezza 50 ; i l c u i 
quoziente ó , éefprefib per un *i j che fendo 

v eolio 
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eollocato su la finíftra di ^ , fa , infierne coll' 
altre due lettere, i l nomedí JESÚS W>.—• 
Cosí per le rególe della Cabbala , appare, 
che nun v i éfalvazione, fe non in Gesu Cri-
flo , flecóme nel tempe del diluvio, niuna 
perfona fu falva fe non nell' arca . 

Alia fteíía maniera, trovafi TifteíTo nome 
W> nelle dimenfioni del templo di Salomo-
ne . — Mafoflenere ed avvalorarc la Religio-
ne Criftiana con tai frivole prove, é piu to-
flo un recarle torto che vantaggio. 

G E M EL L E , nell' araldica , sbarre , o fa-
fce, pórtate a paja, o a coppie, in un'ar
me . Vedi SBARR A . 

GEMELLI , due bambini , o due fígliuo-
l e t t i , mefll in luce con un parto , da un 
animale che ordinariamente non ne parto-
rifee fuorché uno. Vedi PARTO. 

ñato grandemente contefo , quale de' 
due gemelli debba ftimaríi i l piü vecchio ? 
— La Facolta di Montpellier ha decifo, che 
1' últimamente nato fia da riputarfi i l piíi 
vecchio , perché concepito prima : ma per 
tutte ic leggi che fon oggi in vigore , 11 
prima nato gode de' privilegj della feniori-
ta i ed i l cofiume vien confermato dall' 
efempio di Efaü, e di Giacobbc. 

Ma fe due gemelli fien nati cosí frami-
fchiatamente , che non fi poflfa diílinguere 
qual de' due fia apparfo i l primo , parreb-
be, che né 1'un né 1' altro poteífe preten.-
dere al diritto di primogenitura , che dee 
rimanere in fofpefo , a cagione del mutuo 
concorfo. 

In tal cafo, alcuní inclinano a diré che 
fi lafci la decifione al padre , ed altri che 

G E M 
fi lafci alia forte. Qualche volta fon nati 
fin a tre gemelü , come negli cfempjáegli 
Horatii , e á^Curiatiíj e talor quattro, ed 
anche cinque, o p iü . Vedi FETO, ed EM-
BRIONE. 

GEMELLI , in Afironomia . Vedi l ' a r t i -
colo GEMINI. 

GEMELLUS, nell'Anatomia , un mufeolo 
del braccio, chiamato anco bicepi externus ^ 
come avente due capi. — Vedi T a v . Anat, 
( M y o l . ) fig. i . n. 26. fig. 6. n. 14. fig. 7, 
n. 13. 13. 13. Vedi puré 1'articolo BÍCEPS. 

Uno de1 capi di quefio mufeolo fpunta ten-
dinofo dalla parte fuperiore della cofla in
ferior della fcapula ; donde paflando tra i 
mufeoli alia parte dereíana deü' humerus , 
raggiugne 1'altro capo, ed ambedue corro-
no infierne fin alia lor inferzione , nell' 
ancón, o nella punta del gomito. 

I I gemellus é i l primo eftenfore del eu-
bitus; e vien da rnolti contato per duedi-
flinti raufeoli \ i l primo chiamato longus , 
i l fecondo brevis. 

G E M I N A T A Colorína . Vedi l ' articolo 
COLONNA. 

G E M I N I , nell' Afironomia , i gemelli 5 
una coftellazione, od un fegno del Zodia
co; i l terzo in ordine , che rapprefenta Ca-
ftore e Polluce . Vedi SEONO , e COSTEL' 
LAZIONE. 

Le fiel le nel fegno Gemini , nel catalogo 
di Tolomeo fono 24 ; in quel di Ticone 
29. nel catalogo Britannico 89. L'ordine,1 
i nomi , le longitudini , le latitudini , le 
magnitudini, &.c. dellc quali , fono come 
feguc: 
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Nomi e fi íuazioni dille 

Quclla prcced. il pié di Cañorc, irpvzxs, 
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Nel prcccd. pié di Cattore. 

i © . 

Suflegu. ncl mcdefimo piede 

I5' 

NcH'eflrem. del pié di dietro di Caftore 

20. 

25. 
Lucido pié di Polluce. 

Ncl ginocchio fupcriore di Cañorc. 
30. 

Neireftrera. del pié di dietro di Polluce. 

35-

Nel braccio anter. di Caftore. 

Quella preced. il ginocchio di Polluce. 

40. 
Tomo IV, 

^Longitudine) 
era 

re 26 37 24 
27 13 25 
27 54 29 
28 5 24 
28 18 11 

28 30 25 
29 6 43 
29 23 35 
29 33 5 
00 o 9 

So 5 39 
¿ 35 

58 10 
38 30 
54 12 

£5 7 

7 
6 
8 
7 

4 i 5 
47 3 ° 

5 48 
37 39 

9 4 ¿ 

2 9 43 
2 13 30 
2 28 20 
3 l 9 16 
3 23 4 

3 38 19 
3 27 4<5 
3 5 ° 57 
4 20 7 
4 6 16 

4 4<5 18 
4 24 39 
4 48 34 
5 48 02 
5 36 37 

5 3 ° 22 
5 35 25 
6 31 48 
^ 52 53 

2 57 

Latitudine 

12 19 A 
50 B 

o 
o 
o 
o 21 05 A 
o 28 05 A 
o 37 59 B 

32 35 A 
5*5 00 A 
32 20 B 
18 48 B 
11 25 B 

o 3 40 B 
o 8 05 A 
0 51 22 A 
1 42 18 A 
o 32 25 A 

A 
A 

32 13 
50 09 
06 03 A 
22 33 A 

5 29 15 A 

5 28 2<5 A 
4 46 30 B 
3 48 39 A 
6 14 57 A 
5 47 05 B 

<í 47 19 A 
5 4 30 B 
5 2 43 B 
5 27 34 A 
2 1 30 B 

5 52 00 B 
5 51 40 B 
9 5o 24 A 

10 07 57 A 
IQ 20 13 A 

^ 45 50 A 
10 58 25 B 

9 31 38 A 
1 11 15 A 
2 29 09 B 

N n 

era 

7 

7 
4 

17 * 
7 

3 
17 8 

7 

7 
7 
4 
7 

2 1 
6 
7 
S 

¿> 

7 
5 4 

7 

6 7 
4 3 

7 
6 
6 

% Q m ¡ 
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N m t e fituazioni del le 
fielíe. 

Nel calcagno del pié di dictro di Pollucc 

Nella cofcia di Cañore. 
Nel ginocchio di dietro di Polluce. 

45-

Neir anguinaja di Caltore . 

Nel braccio anter. di Caííore. 

La piu baíía ne'lombi di Caíiorc. 
So-

L a fupcriore ne' lombi di Caflorc. 
Quella contra la gamba di Polluce» 

55-
Nell'anguioaglia di Pollucc. 
Nel bélico di Pollucc, 
Quella di rincontro al flanco di Pollucc. 

6o. 
Neir omero poíK di Caftore . 
Merid. contro il flanco di Pollucc. 
D i rincontro aü'orecchia di CaÜore. 
Settcutr. contro 'I flanco di Polluce. 
D i rincontro ali'omero poft. di Caílorc , 

Contigua a quella , ma piíi merid. 
Nella teüa del gem, piu anter. Cafiore. 

Preecd. di 4 fotto '1 flanco di Pollucc . 
Suífegu. neli'omero di Caftore. 

70. 

Sopra la tefla di caftore. 

Seconda fotto '1 flaneo di Pollucc. 
75-

Tra le duc tefle . 
Sopra Tornero poft. di Pollucc. 
NelTomero poft. di Polluce. 
Nella teña di Polluce, e chiaruata col fuo nomc 1 

80. 

5̂  Longí tudine 
era' 

9 ^ 
8 53 
9 
9 

19 
7 

V 20 
10 39 40 

10 42 25 
12 11 13 
11 9 53 
11 34 3o 
12 9 12 

12 3 8 
13 ^ 35 
13 21 51 
12 33 4Ó 
14 27 14 

14 11 20 
14 49 39 
14 32 05 
14 49 33 
14 23 25 

14 38 10 
16 00 45 
14 44 46 
16 01 29 
15 22 58 

*$ 3° 51 
15 55 2o 
18 13 58 
18 i5 24 
17 01 34 

16 10 28 
16 23 22 
17 35 36 
17 43 29 
19 20 32 

18 17 5Ó 
19 01 13 
19 20 18 
18 5Ó 09 
20 12 59 

Latitudine 

40 15 A 
15 3<5 B 
7 12 B 

30 14 B 
5 27 A 

0 o 11 B 
6 34 25 A 
7 43 03 B 
4 21 25 B 
1 41 05 B 

3 17 56 B 
7 13 25 A 
6 13 13 A 
2 29 5Ó B 
5 4 ° 37 A 

13 07 A 
40 58 A 
55 4i B 
5o 57 B 

5 31 oó B 

5 43 35 B 
1 41 55 A 
9 45 10 B 
o 29 28 A 
6 09 23 B 

5 58 20 B 
10 03 48 B 
6 02 17 A 
5 50 21 A 
5 11 o í B 

13 18 13 B 
12 52 49 B 
6 26 15 B 
6 14 2<5 B 
3 47 19 A 

7 25 46 B 
4 24 00 B 
3 02 23 B 
6 39 27 B 
o 57 03 A 

era 
£3 

6 
6 7 
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Nom'i e fituaziom delle 
Jielle . 

Sopra la teña di Polluce. 
Terza foíto '1 flanco di Polluce, 

Preced. di quelle che fcguono Polluce. 

Ult ima delle quattro fotto '1 flanco di Polluce. 
Media di quelle che feguono Polluce. 
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Settenír. di quelle che feguono Polluce. 

GEMINI , nelT anatomía , due mufcoli del-
la cofcia , che naícono dalla protuberanza 
dell' ifchium , e s1 inferifcono col pyriformis 
nell' intaccatura, alia radice del trochanter 
maggiore. Vedi QUADRIGEMINUS . 

G E M M A , un neme comune a tutte le 
pietre preziofe , o a tutte le gioje . Vedi 
F i e ere PREZÍOSE . 

Tra le gemme, le princípalí fono i ! Dia
mante , i l R ubi no, i l Saffiro , lo Smeral-
do, laTurchefe , T Opalo , 1'Agata, i l Cr i -
flalio, &c. Vedi ciafeuno al fuo proprio ar-
ticoio , DIAMANTE , RUBÍ NO , &c. Le Fer
ie s' annoverano pur fra le gioie j benché non 
íieno pietre. Vedi PERLA . 

Diverfi Au to r i , si antichi, come moderen, 
riferifeono prodigj interno alie virtu , ed al
ie proprieta medicinaii delle gemme : roa la 
loro riputazione per quefto capo , é oggidi 
non poco decaduta ; e molti anche negano 
ch' elle abbiano virth alcana . Pur fi riten-
gono ancora dai Medid i fragmenti di ta i i 
pietre, in alcune famofe compofizioni offi-
c ina l i ; e fi fan tuttavia delle preparazioni 
chimiche di efTe. 

I n L t t i , conciofiaché diverfe perfone d' un 
gran candare, e di una rara efperienza , han 
tiferiti alcuni effetti confiderabili di ctxtzgem
me , su le offervazioni lor proprie; e non cf-
fendo per alcun modo improbabile che alcu
ne delle pietre piu tenere faccian operaztoni 
confiderabili fopra i l corpo umano, farebbe 
imprudenza, efcluderle indiferiminatameote 
da ognl qualunque viníi medicínale. 

Quand' anche la raaggior parte delle lor 
tradizionali qualitadi fi rigettino comefavo-

íu t tavolu ve ne rimangooo alcune „ 

Longííudioc 

£ p l8 20 47 
20 45 53 
20 29 59 
20 55 12 
21 40 57 

22 43 54 
22 54 28 
24 07 40 

53 24 35 27 

Latitudine 

12 01 41 B 
^ 5° 59 A 
1 57 19 B 
5 44 38 B 
1 21 33 B 

o 54 41 A 
7 11 B 
7 08 01 B 
9 27 22 B 

a 
6 
6 

non men reali e fondaíe , di quel che fien 
parecchie dell' altre noñre medicine. 

Per tali confiderazioni , i l Signor Boyle 
fu indotto a darci un Trattato dell' origines 
delle virtu delle gemme, la fomma di cui é 
far vedere, che tali pietre fu ron o original
mente in uno flato fluido, o eompoñe e fór
mate di foílanze che erano un tempo fiuiie ; 
e che molte deile lor virtu generali fono pro-
babllmente dirivate dalla miílura di foftanze 
metalliche, cd altre minerali, per lo piu in
corpórate con effe ; mentre la gran v a r i a s , 
e refficacia particolare delle loro virtu na-
feono da alcune feiici circoftanze concorren-
t i di quetta commilHone ; e.gr. dalla pecu
liar natura del liquore impregnante , dalla 
proporzione con cui egli é miíto col fugo 
pietrefeente , e fimili. 

Per avvalorare queda ¡potefi delle v i r t^ 
delle gemme, ei moftra , che diverfe di eíía 
non fono mere concrezioni di liquori pe-
trefeenti, ma conftano altresi di partí m i 
nerali avventizie; lo che egli racceglie dal
la feparabi'ita di tali foftanze in alcune pie
tre , dalla fpecifica gravité ia altre , e dal
le differenti acque o tinture che incontranfi 
neile gemme delia raedefima fpezie , come 
ne 'Rubini , ne' Zaff i r i , nelle Granate , ed 
anche ne' Diamanti ; de' quali alcuni fono 
g ia l l i , alcuni d'altri colorí , alcuni verdi , 
quafi come gli Smeraldi. 

V i poífono percib eífere in alcune gemme $ 
de' corpufeoli avventizj fenza numero : ma 
v i é una gran ragione per credere che alcuni 
di queíli corpufeoli fieno dotati di diverfe pro
prieta , e virtu medicinali : vi é una gran 
differeim ira queíle particells impregnanti, 

N n 2 e pro? 
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e probabilmcntc una maggior varíela di quel 
chepernoifi fappia ; ed i n f inc , moltegem-
mc fono aííai copiofamente imprégnate di 
«juefte particelle: perché dunque non poíTo-
r o clleno operar qualche cofa , e palefarc 
^ualche potere? Queda e la foflanza di quel 
che direttamente il Boyle adducc , in pro-
pofito delle gemme. 

I I forte tlelie obbiezioni che a cib ven-
gon fatte , íi é , che Je foílanze minerali 
che clleno contengono , fono cosí ílrettamen-
te inceppate , che non poí íono comunicar 
nulla al corpo , e si aver non ponno alca
na operazione medicinale, eíTendo invincibi-
! i per mezzo di cosí picciol calore, come é 
queiio dello ftomaco , e d' altre parti del 
Corpo. Vedi D l G E S T l O N E . 

La qual obbiezione é per awentura píau-
fibile abbaflanza, per torre, che non fi aferi-
vano virtudi medicínali gemme a pr ior i ; 
ma niente conchiuder ponno contro quello 
che vien confermato cd avverato da tanti 
fa t t i} e da tante oífervazioni ; fopra tutto , 
cjuando vi fono alcune particolarua che mi-
litano contro queda obbiezione. 

Imperocché una vigorofa calamita , ab-
benché bene fpeífo piu dura che molte gem~ 
me , fappiamo che manda copiofi effluvj : e 
ve nt fono parecchie , le quali fi fon tro-
vate operare manifeftamente e incomoda-
mente ful corpo umano , colTeíTer pórtate 
in faccoccia, o a lungo tenute in mano . 
I i Signor Boyle ha trovato diverfe felici 
trafparenti, che tagliate r¿ííomig!iavano a' 
diamanti, che immediatc potean recarfi a 
mandar copioíi effluvj, e di un odor forte. 
E fe le attrazioni elettriche fono cagiona-
te dagli effluvj de' corpi eccitati col fregar-
l i ; leggieriflfime alterazioni, poííon bañare 
per ottenere che qualche fottíl materia efpiri 
dalle gemme trafparenti , molte delle quali 
fono elettriche, cd anche le piü dure di ttit-
t e , cioé i diamanti; un de'quali conferva-
va appreíTo di sé i l Signor Boyle , che ad 
una Heve confricazione attraeva forzofa-
mente. Vedi MAGNETE, EFFLUVJ , ELET-
TRICITA*, DIAMANTE, &C. 

A queíla parte dell'obbiezione, che pre
tende che le gemme non fien digeflibili col 
calor dello ñomaco , fi pub replicare , che 
noi non fappiamo fin a qual grado debbafi 
al calore la digeftion delle cofe nello fto-
¡paco j, qed é pravato, che tai masáis ©pe-
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rar BOH poflano fopra il corpo , fenza efíe-
re digerite , cioé paífando per eíTo, fenza 
foggiaccre ad alcun fenfibile cambiamento 
di volume, di figura, &c. come fi fuppone 
che faccian le ¿fwwi?, quando s'inghiottono, 

Imperocché alcuni Chimici fanno una fpc-
zie di pallottole di rególo d'antimonio, da 
\or ch\&mztc piluUperpetua , perche quando 
hanno efeguita la loro operazione ncl cor
po, e fono fuor gittate cogli eferementi , ap-
piiear fi poííono di bel nuovo per il rnedefi-
mo fine. N é noi fappiamo , quale analogía 
fievi tra alcuni fughi nel corpo, equclle par
t i minerali che impregnan le gomme: impe
rocché quantunque I ' oculus mundi fia no
ve rato tra le gemme rare, pur fe uno deila 
miglicr ragione, tengafi per un poco neU' 
acqua comune, foggiacera ad una alterazio-
ne, ovvia alia vifía e fenfibile. 

S'aggiugne che il Signor Boyle ha , fen
za calore , ottenuta una manifcfla tintura 
da diverfi corpi duri , cd anche da alcune 
gemme trafparenti , col mezzo d'un tenue e 
lánguido liquore , difliüato da una foíianza 
vegetabile , al pari innocente, e mangiata 
in copia quanto i l pane . E fe alcuni lughi 
del corpo, ajutati dal calor naturale di cf-
fo, fervano per awentura quaíi ra;nftrui di 
&\zunc gemme i non oferem dirlo di certo ; 
raa anche il natural calore d' uno ítumaco 
umsno, anzi delle parti etlerne eziandiodel 
corpo, pub eíTere idóneo, btnché non a di-i^ 
gerire pietre pre^ioíe, almeno a trarredaef-
fe alcune lorvi r t í i : imperocché é certo, ch' 
egli fa un'alterazione fenfibile in alcune di 
eíTe le piü dure: come attefla i l Signor Boy
le d'un fuo diamante , la cui facoiia eicc-
trica fi potea ecciíare fenza confricazione , 
e fol con un lánguido grado di calore av-
ventizio: e d'un akro , che col mezzo dell' 
acqua, poco piíi di tepida , fi potea recar 
a riíplendere nel buio. Vedi F O S F O R O . 

Finalmente , fe venga ancora oppoílo , 
che non é probabile che le gemme perdano 
effluvj, o porzioni di fe fiefic, dacché fap
piamo ch'elleno non perdono niente del lo
ro pefo : rifpondcremo, che i l vetro o la 
coppa antimoniale infonde nel vino ed in 
aitri liquori una forte qualita emética, fen
za foggiacere ad alcuna fenfibile diminuzio-
ne di pefo. S'aggiugne , che quantunque 
1'acqua comune non fi tenga per un meo-
í h w idóneo a trar cofa alguna dal mercu-
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r í o ; non orante, si Elmonzio, come altri 
ci fan fapere , che una grande quantita di 
cffa , ícndo teniua per un giorno o due ío-
pra una picciola porzione d'cíTo mercurio, 
acquifta la virtu d'ammazzar vermi; avve-
gnaché i l mercurio riteoga i l fuo primiero pe
lo . Vedi M E R C U R I O . 

G E M M A , tra i Botanici, il butto o fproc-
co túrgido d'una vite * , o t^'aitro albero , 
quand' ci principia a moveré per produr ib-
glie e í rut t i ; chiamato panmenti O Í H I U S , oc-
chio. V t d i O c c H i o , &c. 

* Gemma efl a qua oriens uva fe oílendit . 
C i c de Sene^:. c. 15. 

S a l G E M M . E fígnifica particolarmente i l 
fale di rocca , o il íale icavaco dalle miniere. 
Vedi S A L E . 

I I nome Gemma gli fi applica, per mo
tivo del fuo luÜro, e delifno brillante , che fo-
miglia a quel del cn íUüo-

Le principal! miniere di quedo fale fo
no queüe di Wilifca , nelia Polonia i d'Epe-
r ie , nelia Ungheria fupsriore; e di Cardon-
na , neíla Catalonia . 

L ' ufo principal di quefto Sale é per ípargere 
fopra i cibi , dove raancano altri faü . 

G EM ON I /E ScaliC * , o gradus GEMONU , 
appreílo 1 Román; , erano un fupplicio, e a 
un dipreflo la ücíTa cofa che gallows , o 
gibbets in lughiiterra . Vedi GALLOWS , e 
G l K B E T . 

* Alcuni dicono , chefurono cosí d e n o m í n a t e 
d a l l a perfona che le ereffe : a l tr i , dai pri-
tni rei , c&e v i jurono tormemati e pu-
niti i altri dal verbo gemo , fofpirare y 
piagmre. 

I gradar ge moni i , fecondo Public Vi t to-
íe 5 o Seüo Ruff j , erano un luogo aliato fo
pra di veril graduii , da donde fi precipita-
vano giü i rei : A ' t r i lo rapprelentano co
me un luogo , su cui eran efiguiti 1 r e í , e 
pofeia cfpolti alia pubblica villa . — L t / c a 
ite gemoniis erano nelia décima regione, delia 
Citta , vicino al templo di Giunone . Ga
millo primo appropnb i l luogo a queíV uio, 
nclTanno di Roma 358. 

G E M O T E , conventus , una parola Saíl'o-
nica , che dinota un'aíTemblea, o radunanza*. 
Vedi M O T E . 

* Omr.is homo pacera habeat eundo ad 
Gemotum, & rediens de Gcmoto , mü 
probatas fur fuerit L L . Ed. Conf. Vedi 
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GENiE Quadratus. Vedi l'articolo QÜA, 

D R A T U S . 

G E N DAR M I , o GENS d' ARMES , q. d. 
uornini d'arme; un termine ufato dai Fran-
cefi, per dinotarc un corpo fcelto di guar-
die a cavallo ; a cagione che fuccedettero 
agli uommi d' arme antichi, i quali eran© 
armati di turto punto , e quindi eran dettigen* 
darmes. Vedi GUARDIE. 

Ai prefentc , le truppe della guardia del 
corpo del Re, i mofehettieri, e la cavalle-
ria leggiera , íi reputano appartcnere alia getx-
darmeria . Vedi GENDARMER IA . 

I grands gendarmes , talor chiamati fem-
pücemente i gendarmes-, fono una truppa di 
gentiiuomini , fin al numero di circa 250. 
i quali guardano la perfona del Re. I I Re 
ücíío e i l lor Capitano ; ed uno de' primi 
pari, il Capitano Luogotenente . Quando i l 
Re marcia con tutte le fue truppe domeílt-
che, l i gens darmes chiudono la marcia, 

Lalordivifa é , un fulmine, che cade dal 
Cielo, col mono , quo jubet iratus Júpi ter . V i 
fono puré dei gens rtrjwer della Regina , del 
Delfino, &c. 

G E N D A R M E R I A , Gens - ¿ A r m e r i e , la 
cavailena Franctfe j e particolarmente quel-
U deüa cafa del Re . Vedi GENDARMÍ . 

La Gendarmería, ai prcíetue , c un corpo 
di cavalli, che confia di t 6 compagine , clot 
i gendarmi Scozzefi \ i gendarmi Inglefi ; i 
gendarmí della Borgogna ; ed 1 gendarmi Fia-
minghi: le quali 4 Cumpagnie compongono 
les gens d? armes del Re , o la guardia della 
fuá perfona. 

Le altre compagnie pigliano i loro aomi 
dai Principi che le comandano , come Capl-
í an i , cioe i gendarmi della Regina \ i ca-
valleggicri della Regina \ i gendarmi del Del
f ino; i cavalleggieri del Delfino; i gendar
mi del Daca di Borgogna \ i cavalleggieri 
del Duca di Borgogna; i gendarmi del Daca 
d'Orleans, &c. ogni truppa o compagnia é 
comporta in circa di íettantafci gendarmi, o 
cavalMggieri. 

G E N E A L O G I A * , una ferie, o fuccef-
fione d'antenati, o di progeoitori: ovvero un 
dettaglio compendiofo de' confanguinei , e 
degli affini o parenti d'una perfona, o fa-
migiia , nelle linee direíta , c coilaterale. 
Vedi L I N E A , COLLATERALE , D I R E T T O , 
G R A D O , &c . 

* La párela e Greca yzvi'AKoyi*, t ompof ía 
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da , genus, profapia , r a z z a , Vgnag' 
gio ; e Kiy®' , fermo . 

I n divcrfi capitoli, e ordini mi l i t a r i , fi 
ricerca, che i candidaíi producano laior ge
nealogía , per far vedere , che fono no-
bi l i per tante difcendcnzc . Vedi DISCEN-
DENZA. 

Tavcle Genealogiche % albero genealógico , 
tronco genealógico, o colonna genealógica & C . 
Vedi A R B O R . — I gradi genealogici fono d' 
ordinario rapprcfentati in c i rcol i , fchicrati, 
íopra , fotto, ed a flanco gli uni degli al-
t r i . Gli antichi aveano una cofa fimiglian-
te ; e !a chiamavano flemmata , dalla pa
rola Greca, che íignifica corona , ghirlan-
da, &c. 

G E N E A L O G Í A Arbor. Vedi A R B O R . 
G E N E R A L E , cib che comprende tut-

to , o fi eílende ad un genere , o fpezie 
íntera . Vedi GENUS, UNIVERSALE, &c. 

Diciamo una regola genérale , q. d. una 
regola univeríale ; una ^ttAxtz genérale, &c. 
V é controvcrfia , fe i l diluvio di Noé fía 
ííato genérale, o no . Vedi D I L U V I O . 

Time le fcienze hanno alcuni prindpj 
od affiomi gtmrali ; vedi A S S Í O M A . Una 
Corte genérale : J Concilj gencrali fono par-
íicolarmente chiamati ecumenici. Vedi ECU
M É N I C O . 

G E N E R A L I termini, o voc í , fono quelle , 
ch'efprimono o dinoíano idee gener a l i . Vedi 
V O C E , e N O M E . 

Le Idee diventano general/ , col feparare 
da eííe le circoílanze del tempo, del luogo , 
o qualunque altra idea che le poíía determi
nare a queÜa od a quella particolare efiílenza . 
Vedi I D E A . 

Per quefta maniera d' aÜrazione , elleno 
diventano capaci di rapprefentare piü indi-
vidui che uno ; ciaícuno de' quaü avcndo 
una conformita a coteíia idea aftratía, é di 
quella medeíima forta. Vedi ASTRAZIONE , 
INDIVIDUO . 

OíTerva i ! Signor Locke, che tutte le co-
fe, ch' efiítono , effcndo particolari , parreb-
be che la íignificazione delle parole dovef-
fe pur eííe re fingolare; ma troviamo , dio' 
cgli } tutto i l contrario in tutt i gl ' idiorai 
del mondo ; imperocché la maggior parle 
delle parole fon gcnerali. — N é queílo é un 
cfFettb del cafo, ma del ¡a ragione, o delia 
nectffita: Imperocché, i 0 . é impoffibüeche 
ogni cofa particolare abbia un nome diílio-
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ÍNP'I cpeculíare s perché é impoiTibile avere 
Idee diílinte di ogni cofa particolare, si che 
fi poíía ritenere i l fu o nome colla fuá pecu-
liare appropriazione ad una cotale idea . 2 O , 
Un nome appropriato a ciafcuna cofa fareb-
be molto inutile, quando non (i fupponga $ 
i l che niuno certo fata , che tutti gli uo-
mini hanno le medefime idee di tutte le co-
fe : imperocché i nomi , applicati a cofe par
ticolari , delle quali un folo ha le idee ncl-
la fuá mente , non potranno eífere íignifi-
canti o intelligibili ad un altro, i l quale non 
éinformato o non ha contezza di tutte quel
le particolari cofe, che fon caduíe fotto la 
cognizionedel primo. 30. Un nome diftinto 
per ciafcun Eífere non contribuirebbe gran 
fatío ali' avanzamento delle noftre cognizio-
n i : elleno, é vero, fono fonda te su le efi-
íienze particolari, ma non fi ampHano od 
eíiendono , fe non per mezzo di concezioni 
generali fopra le cofe, a tal effetto fchierate 
ed ordinate in certe fpezie, e chiamate coa 
un medefimo nome. 

Solo alie cofe particolari o individuali , 
delle quali abbiamo mtftieri ed occafione di 
parlare fpeflo, dati abbiamo de' nomi pro-
prj : come alie Perfone , ai Paefi , alie Cit-
ta , ai F i u m i , alie Montagne, &c. Cosí i 
cozzoni danno a' lor cavalli de' nomi parti
colari , perché fpcffo hann'occafione e bi-
fogno di parlare del tale o del tal caval-
lo , allorché non lo han fotto gli oc-
c h i . . . . 

Le prime idee che i fanciulli acquiíhno , 
fono vifibilmente particolari ; come M a 
dre , Nutrice , &c . ed i nomi che danno ad 
efle , fono riftretti a quefti individui . Of-
fervando eglino in appreífo degli altri Ef-
feri in gran numero che raííomigliano ai 
loro padri , alie loro madri , e nelia forma 
e in altre qualita, formano un' idea , alia 
quale tut t i quefii Eííeri partecipano egual-
raente , e chiamano quefta idea, infiem co
gí i a l t r i , col nome d' uomo. Non fan nien-
te di nuovo in cib , ma folamente tolgono 
dalla loro idea fopra Pietro , íopt&Giacomo, 
fopra Maria &c. que lio che é particolare 
a ciafcun di effi' , e ful ritengono cib che 
é comune a t u t t i . A quefto modo , eglino 
pervengono ad un nome genérale , e ad un' 
idea genérale , 

Coii ' üleífo método formano idee pií» ge
nerali j e nomi ^¡u generali: imperocché of-
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fcrvando per efempio che molte cofe lequa-
l i differifcono dali'idea ácWuoma, han nul-
loñante delle proprieta comuni con que.t 
idea , riunifcono qucfte proprieta m un iol 
compoflo, e si formano una idea p ^ gené
rale , alia quale danno aitresi un nome piu 
genérale, epiu comprenfivo, • 

Cosí to^liendo o lafciando fuor la forma 
edema edDalcune altre proprieta fígnificate 
per i l nome uomo ; e ritenendo fojamente 
quelle di corpo, di v i t a , di fentimento , e 
di moto ípontaneo , formano 1' idea di quel 
«he chiamafi un anímale . Per la ÜeflTa lira
da arrivano all'idea di corpo, di f o j i a n z i , e 
inaimente á'ejfere , di cofa , c di qualun-
que altro termine genérale , che eorrifpon-
de a qualfivoglia idea . Vedi ENS , Es-
S E , &c . 

D i qul vediamo , che tutto i l miftero 
áel genere e della fpezie non é altro , fe 
non fe idee aí l ra t te , piü o meno compren-
í i v e , con de'nomi ad efle anneíTi : quedo 
ci fa veder la ragione , perché nel definir 
Je parole noi facciara ufo del genere , ed é 
appunto per rifparmiarci la fatica di enume
rare le diverfe idee femplici , che racchiu-
de i l proffimo termine genérale . Vedi D E -
F I N I Z I O N E . 

Da quel che fi é detto , é chiaro , che 
genérale , c univerfale non appartengono all' 
eíiftenza reaíe di cofe : ma fono invenzioni 
dell' Intelletto , da lui fatte per fuo pro-
prio ufo; e riguardan foltanto quel che noi 
diciam ícgni , o parole, o idee. Vedi UNI-
V E R S A L E . 

Le parole generall non efprimono fempli-
cementc una cofa particolare; ií che fe íof-
fe, non farebbono termini generali, ma no-
mi proprj ; e ncmmen íignificano una plu-
ralita di cofe ; aitrimenti i l nome genérale 
d'uomo efprimerebbe 1'iíleífa idea, che que
do , gli uomtni . Ma eííendo rappreíentativi 
d'idee aí lrat te , íignificano le//>^>delle co
fe ; alie quali idee trovando noi parecchie 
cofe efiftenti convenire, ci avvien che que
de cofe fi mettono o fi ordinano fotto un 
tal nome , o fi dicono eífere di quella 
fpezie. 

Le eflfenze adunque delle fpezie delle co
fe , non fono altro che quede idee adratte. 
Vedi A S T R & T T O . 

Non fi nega q u l , che la natura abbia fat
te mohc cofe raffomigüanti , cd abbia ella 
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fieíTa podi i fondamenti di quefto fchiera« 
re in fpezie, o claül le cofe ; ma fi foíf ¡e-
ne che la riduzion á<Ú\t cofe fotto fpezie o 
claííi é opera fol deiía mente , e che cia-
feuna idea adratta intorno a qualche fpe
zie , ha un' eífenza particolarej ed i nomi 
che corrifpondono a tali diftinte idee, fono 
i nomi di cofe eíTenziaímente differenti . 
Cosí ovale, circolo, pioggia , e nevé fono 
eflenzialmente differenti. Vedi cib ulterior
mente illuítrato fotto gli articoli E S S E N Z A 9 

S O S T A N Z A . , &c. 

Ufizlali G E N É R A L E , in un'armata, fono 
quelli che non folamente comandano ad 
una Compagnia , o ad un reggimento i ma i l 
cui ufizio , e la cui autorita íi edende fopra m\ 
corpo di diverfi reggimenti di cavalli € fanti» 
Vedi U F I Z I A L E . 

Ta l i fono i luogotenenti-gcnerali, i mag-
giori-generali, 1 generali di cavalleria, del-
la fanteria; i l commiífario genérale, i l chi-
rurgo genérale; i l madro genérale della raf-
fegna &c. Vedi C O M M I S S A R I O , RASSEGNA Y 
&c. Vedi anco G E N E R A L I S S I M O . 

I I termine é altresl in oggi ufato in uti 
fenfo piü edefo ; e comprende quelli , che 
poífono comandare, in virtü de! loro rango, 
fopra diverfi corpi di truppe , benché tut t i 
della medefima fpezie. — Nel qual fenfo i 
brigadieri fono ufiziali generali; non odantc 
che fono affidi ad una fpezie di truppe , o 
di fanteria , o di cavalleria . Vedi BRIGA-
D I E R E . 

La paga d'un Luogotenente-^wr^/,?, quand* 
é al fervigio , é 4. /. íi. per giurno j di ua 
maggior genérale 2. L d'un brigadier ¿í^fr^/e 
/. I . /. 10. d' un cupi t iLt to genérale 10.1. Vedi 
L U O G O T E N E N T E genérale , MkGQiOK genéra
le , &c. 

Abbiamo puré degli ufizi i l i o mínidri 
nella Legge, nelle entrare, &c. che didin-
guonfi cüll' appeüaiione di genérale : come 
procurator genérale, fulleotaior genérale, r i -
cev'vtor genérale &c. Vedi PROCURATORE , 
R l C E V I T O R E & C . 

Concilio G E N É R A L E , Qjtalith^ Natura f 
Geografía, Grav i ta , D i e t a , Stati &c. G E 
N E R A L I ; Vedi gli Aríicoli Q U A U T A 1 , NA
T U R A , G E O G R A F Í A , & C . 

F / É W O - G E N E R A L E . Vedi V I C A R I O . 

Vento G E N É R A L E . Vedi V E N T O . 

G E N É R A L E , fi ufa parimenti in un fenfo 
che nguarda i l raonachismo , e figmfica i l 

C a -
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Capo d'un Ordine, o di tutte le cafe, o con-
gregazioni íiabüite fottolamedcfnna regola. 
Vedi O R D I N E . 

COSÍ diciamo, Ugenérale de¡ CiftcrcienÍJ, 
deí Francefcani &c. — I I Padre Thomiíf ia 
deriva l'originc general i dcgliOrdini, dai 
p ivilegj conccfíl dagli antichi Patriarchi ai 
MonafterJ fituati nelle lor Cit ta capttaü , 
Per cotal mezzo eglino furono efentati dal
la giurisdizione del Vefcovo , e íbggettati 
Í T i c n e d i a í a m e n t c aquella del Patriarca folo . 
Vedi ESENZIONE. 

La G E N É R A L E , é un termine deU'arte mi
litare, e dinota una marcia particoiarc, od 
un \ toccata di tarnburro ; e l l ' é la prima che 
i m i t m , ordinariamente la martina per tem-
po , che la fanteria fia in ordine per m ireiare. 
Vedi T A M B U R R O . 

G E N E R A L I S S I M O , chiamato anche O 
p i t a n - C j E N E R A L E , e fcmplicemente i l G E 
N É R A L E , é un ufiziale , che comanda a 
tutte le forze miiitari di una Nazione ; che 
da ordini a tutti gli altri ufiziaü generali j 
e non riceve ordini fe non daí Re. Vedi C A 
P Í T A N O . 

Monf. Balzac ofler/a , che il Cardinale di 
Richelieu conió i l primo quefta parola, di 
fuá propria aífoluta autorita , ncH' andaré ch' 
ci fece ai comando deli'armata Francefe in 
Italia . 

G E N E R A N T E , o G E N E R A T R I C E l i m a , 
o F igura , neüa Geometría , équella che col 
fuo moto, o rivolgimento produce o gene
ra un'altra figura, piaña, o folida . Vedi 
G E N E S I . 

G ENER A T O , o G E N I T O , fi ufa da al-
cum ferittori matematici , per tutto quello 
che é prodotto , o in aritmética per la mol-
tiplicazione, per la divifione , o eftrazione 
deíle radici; od in geometria, per 1' inven-
zione de'contenuti, deile aree, e de' la t í : 
o deli'eflrerae , e medie proporzionali, fen-
za addizione , o fottrazione aritmética , 
Harris. 

G E N E R A Z I O N E , nellaFifica, l 'attodi 
procreare, o produrre una cofa che prima 
non era: ovvero, i l cambiamenío totale, o 
l a converfione d' un corpo, in un nuovo , 
che non ruiene slcuna fenlibil parte o mar
ca del fuo primo flato. Vedi C O R P O , D E -
G E N E R A Z I O N E , R E G E N E R A Z I O N E , &c. 

C o s í , i l fuoco dicefi eííere ¿¿wr^ío, quan-
io veggiamo c h ' c g ü vi é , dove prima vi 
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era folamente legno, od altro pábulo cora-
buftibile ; ovvero , quando 11 legno é cosí 
mutato, che non ritiene un carattere fenfi-
bile di legno: cosí puré , dicefi che un pollo 
é generato , quando veggiamo il pollo, do-
ve prima vi era folamente un ovo ; o 
quando l 'ovo é cambíalo nella forma d'ua 
pollo. 

N e l h generazione i non vi é propriamente 
produzioue di nuove partí , ma folamente 
una nuova modificazione o maniera d' eíi-
flenza delle parti vecchie : per lo che édiftin-
ta h generazione áilla. creazionej. 

Ella é diftinta dali' alterazione , ín quanío 
che i l foggetto in queft' ultima , rimane 
apparentemente 1' ifteífo ; e fol gli accidenti, 
o le affezíoni fono cambíate: come quando 
quello che prima era legno, od ovo, non ¿ 
píü né Tun nh l 'altro; donde appar, che la 
generazione d'una cofa é la corruzione di un' al
tra . Vedi CORRUZrON 'E . 

I Peripatetici fpiegano \t generazione ^ per 
un cambiamento, o paífaggio dalla priva-
zione, o mancanza d'una forma foftanzia-
le , all ' avere una tal forma. Vedi FORMA 
So/ianziale. 

I moderni non ammettono altro cambia
mento nella generazione , fe non quel che é 
lócale: fecondo eííi ella é foltanto una tra-
fpofizione, od un nuovo coordinamento di 
parti : e si la ñefla materia pub fucceííiva-
mente foggiacere ad una infinita di genera-
zioni . 

Un grano di formento, e.g. fi commette 
al terreno : queílo grano imbevendofi deü' 
umidita del fondo, diventa túrgido, e fi di
lata a un tal grado, che diventa una plan
ta , c, per una continua fopraggiunta di ma
teria , maturafi per gradi in una fpica , ed 
alia fine in un nuovo femé. Quello femé , 
macinato , appar in forma di fariña , che mi -
fia e concemperata coll'acqua, fa una pa
ñ a , di cui , con la giunta del l iev i to , del 
fuoco &c. é generato i l pane : e queíio pa
ne, rotto co' tíenti, digerito nello fiomaco, 
e tramandato per l i canali del corpo, divea-
ta carne. 

Ora in tutta quefia ferie di generazioni > 
la fola cofa che fi fa o compie , é un moto 
lócale delie parti della materia , ed i l lo
ro porfi e fiabilirfi di nuovo in un ordine 
diffsrentc ; cosí che in rcaha , dovtinquc vi é 
una nueva difpofizione, o combinazione, o 

com-
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«<Dmpofizione di elementi , i v i é una nuova 
gemrazíone , e percib la gcnerazione é ndu-
cibile al moto . Vedi E L E M E N T O , e 
M O T O . j -s 

I I termine G E N E R A Z Í O N E s'intende pm 
immediatamente della produzion di un aní
male e de' corpi vegetabih , dal íeme , o 
dalla coizione d* altri di diííerenti feffi , 
ma dello fieíío genús , o della fleffa jpe-
zie . Vedi A N Í M A L E , V E G E T A B I L E , Pi A N 
T A , &-C. , . 

Alcuni naturalifti moderm foftengono , 
con, Monf. Perrault , che non v i é propria-
rnente aicuna nuova gcnsrazione : che Dio 
creo da principio tutte le cofe : e che quel-
]c che chiamiamo generación! ^ fono aumen-
tazioni ed efpanfioni delle minute parti de' 
corpi de'femi; cosí che l'intere fpezie, ch' 
tfier dovean prodotte in appreííb , erano real
mente tutte fórmate nella prima , ed i v i 
rinchiufe; per efierc recate a luce , fvilup-
pate, e diíchiufe in un certo tempo, c fc-
condo un cert' ordine, ed una certa econo-
mia . Vedi S E M E . 

„ Cosí é probabiliffimo , dice i l Dottor 
5, Carden , che gli flami di tutte le piante 

e di tutt i gli animali che fono ftati o 
che faranno nel mondo , fieno ftati for-

,5 mati ab origine raundi , dall'onnipoten-
te Creatore , dentro i l primo di ciafeuna 
rifpeítiva fpezie . E chi confidera la na-
tura della viílone , ch' ella non ci da la 
vera magnitudine , ma fol la proporzio-
ne delle cofe; e che que! che pare all'oc-
chio noítro nudo un punto , pub vera-

,, mente confiare di rante parti quante ap-
par che vi fieno in tutto runiver íb5 non 

„ penfera che queíla fia una cofa aííurdao 
impoffibile. " Mod. Theor. of Generat. 
La maniera , in cui i l femé del? animal 

mafchio adopera fopra quello della femrai-
na 5 per impregnarlo , e renderlo prolifi-
co , é ílata per lungo tempo e con lungo 
iludió inveftigata ; e tuttora ella é un ar
cano . Alcuni con Ariílotele tengono che 
i l femé mafchile faccia 1' ufizio di un coa-
gulum, ed i l femminino quel del latte: lo 
che alcuni Autori moderni han fatto mag-
giormente valere , fupponendo i l femé ma-
fcolino per un acido 5 ed i l femminino per 
un j i l ca l i . - — A l t r i 5 confiderano i l femé piíi 
denfo del mafchio 5 come la fariña , ed i l 
piu tenue della femmina , come l'acqua ; 

Tomo I V . 
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de'quai duc femi lavoraíi una pafta aníma
le , e cuocefi col calore dell' útero . M a i 
piu moderni ult imi Autori fon d' accordo 
generalmente 5 che qualunque effetto i l fe
mé mafchio producá su la femmina , Jo 
produce per via del moto e della mecca-
nica. 

G E N E R A Z Í O N E degli animali 5 o GENE
R A Z Í O N E animale 5 é un proceflo nell'eco
nomía della natura , difficiliffimo da i m -
tracciarfi. Le parti che vi concorrono fon nu-
merofe , e le loro funzioni efeguite o compiu-
te troppo all' oícuro . 

Gli antichi diftinguevano due fpezie di 
gencrazione : la regalare > chiamata univoca;. 
e 1' anómala , chiamata puré equivoca , o 
fp o?! tañe a . 

La prima é quella ch'effettuaíi da'genito-
r i animali della medeíima fpezie j come 
quella degli uomini 5 degli uccelli, delle be-
ftie, &c . -- La feconda fi fupponcva effet-
tuata per via della corruzione , dell'azion del 
Solé, &c. Ma queft'ultima fpezie é ora ge
neralmente efplofa . Vedi E Q U I V O C O 5 U N I 
V O C O 5 &c. 

V i fono due principali teorie , o metodi 
di fpiegare la generazionc degli animali : l ' 
una fuppone che 1' embrione od i l feto fía 
originalmente nel femé del mafchio ; 1'altra j 
neli'ovum della femmina. 

La prima fuppone degli animalculi nel 
femé raafeolino come primi rudimenti del 
feto; e che la femmina folamente fommi-
niftri un m¿o idóneo , ed un nutrimento 
per farli crefeere ed inoltrare. Vedi S E M E , 
ed A N I M Á L C U L O . 

La feconda fuppone che i primi rudimen
t i dell'animale fieno negli o v i ; e che i l fe
mé /nafeolino ferva folamente a rifcaldare , 
fomentare 5 abbracciare 5 e maturare gli o v i , 
finché cadano dall' ovaja nell' útero . Vedi 
Ovo 5 O V A J A , &c. 

I l primo fiílema é bene illufirato dal Dot
tor Geo. Carden . — QueíT Autore 5 com
parando fra eííe le oííervazioni , e le feo-
pertedell'Arvejo, d i M a l p i g h Í 5 diDeGraaf, 
e di Leewenhoek 5 conchiude 5 eífere proba-
biliiTimo 5 " Che tutt i gli animali nafcano 
,, ex animaleulo : che queifi animalculi fie-
5, no oYiginzlmtnte infemine marium , e non 
5, in quello della femmina : ma che non pof-
„ fono inoltrarfi e venire a luce , né formaríi 
5, in animali 5 fenza 1' ova della femmina . 

o o n 
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I I primo di queíri punti ci V argomcnta 

dalle tre fegucnti offervazioni. 
IO. Che é ñata piu voltc oflervata dal 

Malpighi , neila cicatricula di un ovo , avan-
t i i1 incuba/ione, non so qnal cofa, Cmile 
«i rudimenti di un anímale , in forma di 
un picciolo rofpo. Vedi CICATRICULA . 

2O. Dalla fubita apparenza , e difpiega-
mento di tutte le parti , dopo 1' incubazio-
ne , e' ferabra probabile , elv cllcno non fo
no allora attua!mente fórmate da un fluido ; 
ma che gli lia mi di eííe v i fono ftati pre
cedentemente cíiítenti , ed ora ñ eí pan dono 
© íviluppano. •—• La prima parte del pollo, 
che fcuopreíl coH' occhio nudo , é i l pun-
Ctum faliens, e cío non prima di tre giorni 
c tre notti í cor fe cf incuba/ione ; nel quin
to giorno appajono i rudimenti del la teíla 
c del corpo . Queflo ha fatto conchiudere 
all ' Arvejo , che i l fangue a ve va un elle re 
prima di qualunque altra parte del corpo , 
e che da eíío tutt i gli organi del feto erano 
e formati e nutrid ; ma dalle oífervazioni 
di Malpighi appare che le parti fono allor 
folamente eíkfe fin a quel fegno, che ren-
danfi vifibili all'occhio nudo ; e ch1 elleno 
crano attualmente efillenti anche prima, e 
diícernibili co' microfeop; . Dopo un' ulte-
riore incubazione di trenta ore , giungefi a 
vedere la tefta, gli occhi , e la carina , o 
fia i l tronco, con fe vertebre, diftintamen-
te , ed i l cuore . A capo di quarant' ore, é 
vifibile i l fuo pulfo , e tutte i ' altre parti 
appajono piu diftinte, le quali non poteva-
no dall' occhio nudo difeernerfí , avanti i l 
principio del quinto giorno: Da donde rac-
cogliefi cón 'mol ta probabilita , che lo feo-
prire eosi per tempo cotefte parti del feto 
per mezzo del microfeopio , non fia un 
difeernere parti nuovamcnte fórmate , ma 
foltanto parti piu dilátate ed elle fe col rice-
vere nutrimento dal colliquamentum ; di 
maniera che pajono tutte eífere ibte at
tualmente efiñenti avanti 1' incubazione 
della gallina . Que lio che Swammerdam 
ha feoperto nella trasmutazione degl'Infet-
t i , da al fin qui dedotto non poca luce 5 
perocché egli fa vedere che in quelle grof-
fe eruche che raangiano i cavoh, s5 elleno 
fien prcíe verfo _ ií tempo in eui ritiraníl 
per trasformarfi in aurelie o crifalidi , e fe 
immerganfi piu volte in acqua un po' cal
da , si che fi faccia rottura in eííe della 
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pclle eñeriore ; noi verremo a difeernere 5 
nella trafparenza della lor feconda membra
na , tutte le parti della farfalla , cioé i l 
tronco, F ale , &c. avvolticchiate, o piega-
te : ma che dopo che V eruca é cangiata 
in aurelia, nimia di quefte parti fi pub di
feernere ; eífendo tanto imbevute e bagna-
tc d' umidita , benché . v i ficno attualmen
te fórmate . Vedi I N S E T T O , A U R E 
L I A , &c . 

3 3. Dalí 'analogía tra le piante e gli ani
mal i : noi veggiamo che tutt i i vegetabili 
procedono ex plántula ; i femi de' vegeta
bili non eífendo al tro che picciole piante 
della medeíiraa • ipezie , avvolticchiate e 
piegatc in tuniche e membrane : donde 
poíliamo inferiré, che una creatura cosí cu-
rioíamente organizzata , come é un aníma
le , non é i l fubitaneo prodotto di un flui
do , o colliquamentum , ma procede piut-
tofto da un animálculo della medefima fpe-
zie , ed ha tut t i i íuci piccioli membri rag-
gruppati e complicati , giufla le fue diverle 
giunture e plicature , che poícia ingrandifeoníi 
e diftendonfi , flecóme veggiam farfi nclle 
piante . Vedi SEME . 

I I fecondo punto , avanzato dal Dottor 
Carden , e che 1' ultime noñre feoperte han 
refo probabile, fi é che queñi animalculi fo
no originalmente nel femé del mafchio , e non 
nellafemmina . — Imperocché i0 , fono flati 
oífervati innumerabili animalculi in íemine 
mafeulino di tutt i g l ianimal i . Lcewenhoe-
chio ha refo cío cosí evidente, che non re-
ña quafi adito alcuno da dubitarne 

2 O . Noi offerviamo i rudimenti di un fe
to negli ovi , che fono ftati fecondati^ dal 
mafchio ; ed una fimil cofa non é vifibile 
negli ovi non fecondati . Malpighi , nelle 
fue oífervazioni, fa apparir probabile, che 
queñi rudimenti procedano originalmente dal 
mafchio, e non dalla femmina. 

3o. La fomíglianza tra i rudimenti del 
feto negli ovi si prima come dopo 1' incuba
zione , col!' animálculo , rende probabile , 
che i rudimenti e 1' animálculo fien una co
fa ftcífa. La medefima forma e figura , che 
i l Leewenhoechio ci da dell' animálculo, «i 
da i l Malpighi de1 rudimenti del feto , e pri
ma e dopo T incubazione ; anzi tal i appajo
no da prima all' occhio nudo eziandio i feti 
degli animali vivipari : donde Gonfeífa_ i l 
Dottor Harvey , che tutt i gli animali , 

aa-
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anche i pik perfetti , fono gcncrati da uñ 
verme. 

4o. Cib íuggerifce una raciónale |PJ,e8a-
2Íone del fenómeno di molti feti efcluíi ad 
un parto, in particolare di quello dcllaCon-
telTa d'Ollanda : e per lo meno ci ta ipie-
gare , come un'intera maífa d'uova in una gal
lina fia fecondata con una fola coizione dgl 
mafchio. Vedi F E T O . 

5 o. Cib da un nuovo lume, direm cosí , 
alia prima profesa intorno al Meffia , cioé , 

che i l femé della donna fchiacciera i l ca-
" po del ferpente, " tutto i l reílo del gene
re umano effendo cosí propriamente e vera
mente i l femé dell' uomo . 

6 ° . V analogía gia mcntovata , che raglo-
nevolmente poffiam fupporre tra la maniera 
della propagazione delle piante e degli ani-
ma l i , rende parimenti cib probabile. Ogni 
erba , ed ogni albero porta i l fuo femé fe-
condo la fuá fpezie; i l qual femé non é al-
tro che una piccola planta della tale fpezie; 
che fendo gittato nella térra , quafi nel fuo 
ú t e r o , fpande le fue radici, e riceve di la i l 
fuo nutrimento ; ma ha la fuá forma dentro 
fe fteíTo ; e ragionevolmente fi pub conget-
turare una qualche fimile analogía nella 
propagazione degli animal i . Vedi V E G E T A -

Z I O N E . 

La 311. cofa, che le noftre fcoperte ren-
don probabile , fi é , che gli animali non 
poífono eífere formati di coteíli animalculi 
fuori delle uova in feminis, le quali uova 
fono neceffarie per fomminiürar loro un ido-
neo nutrimento ; e cib fi raccoglie chiara-
niente dalle fegucnti confiderazioni. 

I O . Egli appare, che un animálculo non 
pub fvolgerfi, e fuor ufcire, fe non cade in 
un nido proprio: lo veggiam nelle cicatri-
culie degli o v i , e quantunque un millione 
d'effi animalculi cadefse in un ovo, nimio 
fi íviluppercbbe , o nafcerebbe fe non íe 
quello che fofse neí centro della cicatricula; 
e forfc i l nido, necefsario per la lor forma-
zione , é cosí proporzionato al loro volLi
me , che difficilmente ei pub conteneré piu 
che un animálculo; i l che per avventuraé 
la ragione, per cm v i fono cosí pochi mo-
ñ ú . Noi veggiamo che quefto é afsoluta-
mente necefsario nelle fpezie ovipare ; e h 
fola differenza che pafsa tra efse, e le v i -
vipare, par che fia queíla, che nelle u l t i 
me gli ovi non fono propriamente altro 
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che la cicatricula col fuo colliquamentum , 
cosí che i l feto dee fpandere le fue radici 
nell' útero , per ricevere i l fuo nutrimento j 
ma 1' ovo negli animali ovipari fi pub deno
minare propriamente un útero , refpettiva-
mente al feto; in quanto che contiene non . 
folamente la cicatricula , coll' amnio e col 
fuo colliquamentum, che é 1'immediato nu
trimento del feto , ma ancora i materiali 
che fi han da convertiré nel colliquamen
tum j di modo che i l feto non fpande e 
mette fuora le fue radici piu oltre di quel 
che porti i l blanco edSl^ tuorlo delP ovo , 
da donde egli deriva 11 fuo nutrimento . 
Ora , che 11 animálculo noñ poíía eftenderíi 
c fuor ufcire íenza un qualche tal nido ap-
pfopriato , niuno i l negher^l; imperocché fe 
non facefle d1 uopo di altra cofa , fe non fe 
di eífere gittato nell' útero , non veggiam 
come non poteffero migliaja d' eflfi venir fuora 
ed eílenderfi a un tratto, almeno mentre fono 
difperfi in cosí gran campo. 

2o. Che queíla cicatricula non fía origi
nalmente in ú te ro , pare evidente dalle fre-
quenti concezioni, trovatefi extra uterum: 
diquefta fatta é i l feto che continub a ñ a -
re per 26. anni nel ventre di una donna di 
Toloía : e i l picciolo feto trovato nell' abdo-
me di Mad. de St. Mere , infierne col teíli-
colo lacerato , e picno di fanguc grumofo : 
tale altresi par che fofle i l feto nell' abdome 
della fe m mina Dan efe di Copenhagen , mcn
tovata nelle Nouv. de la Rcp. des L e u . Set-
temb. 1085. tutti i membri del quale fi po-
tevano fiicilmente fentire a travérfo della 
peile del ventre , e eui ella avea portato 
nel fuo ventre per ío fpazio di quattr' anisi: 
e la gravidazione di fett'anni , riferita dal 
Dottor Colé . Ora , conceífa una volta la 
neceífita di un nido appropriato per la for-
mazione di un animálculo in an ímale , que-
ñe oífervazioni rendono probabile , che í 
tefticoli fono 1' ovaje appropriate per queíV 
ufo: imperocché quantunque i l venirvi del!' 
animálculo in fimili _cafi poíía parere íh-aor-
dinario , e 1'impregnazione d'ordinaiio fia 
nell 'útero ; nulladimeno fi pub di la dedur-
re , che le cicatriculíe o gli ovi da impre-
gnarfi, íieno in teftibus femineis; imperoc
ché fe non lo foífcro , 1' accidental venuta 
cola degli animalculi non l i averebbe fatti 
eñendere e crefeere in fe t i , piu di quel che 
avvenga ra altra parte del corpo ; mentre egli-
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fio non poffono íbrmaríi c nutrirfi feñxa un 
proprio e idóneo nido. 

3o. Ognuno sa, che i l feto nelT ntcro , 
-per quálche confiderabil tempo dopo lacon-
cezione, non ha conneffione coll' útero rne-
defimo ; che egli fe ne lia iv i totalmente 
fciolto, e diñaccato , e non é altro che un 
picciol ovo rotondo , col feto nel mezzo ; 
che per gradi mette fuora i fuoi vafi umbi-
licali , ed alla fine s'attacca e s' attiene ali ' 
útero , D i qua per tanto appar evidente , 
che la cicatricula , che é la fontana del nu
trimento dell' animálculo , non germoglia 
dalf útero , ma ha al trove la fuá origine j 
ed i v i caica quaíi in un fuolo opportuno , 
da donde pub trarre nutrimento per lo cre
leer del feto: altrimente non íi pub di facilc 
concepire , come non dovefs'ella fin dal tem
po del la concezione avere una immediata con-
nefnon eoli' útero . 

Egli é per veri ta diñicile a capí re, come 
queíle ova s' impregnino per íemen maris, 
si perché non vi ha conneífione tra letube 
fallopiane , e i'ovaja , per la trasmiííione 
el' elfo femé; e perché V Harvejo non poté 
mai ico pr iré niente di que fio nell' útero : 
ma quanto ali' ultimo , la difficoka é fpia-
nata dal Leewenhoechio , ene feoperfe in -
numerabili animalculi nelle tube, o cornua 
•uteri, e queíli v i v i , un tempo noíabilc do
po la coiiione . E quanto al primo , noi 
poffiamo o fupporre che fegua tale inflazio-
ne delle tube , nel tempo del coito , che le 
faccia abbracciar l'ovaje ; ed un tale avvi-
cinamento dell' útero e delle fue cornua , 
che fácilmente poíía trasmettere i l femé nell' 
o va ja ; _ ovver _ che le ova fono imprégnate 
dagli animalculi, dopo che le ftcííc ova^fono 
difcefe nel l 'ú tero , e non nell'ovaja. I i pri
mo par piu probabiie per quefia ragione , 
che almeno tutt'una maifa di uova in una 
gallina fecondaíi con un -fol coprimento del 
gallo :• ora queiia fecondazione pare che fia 
nel la vitellaria , e non nell' ú te ro , a mi fu
ra che 1' ova paífano via via da un giorno 
ali'altro : imperocché difficilmente i i pub 
fupporre , che gli animalculi debban íuífiite
re per cosí Jungo tempo, fendo fe i o) ta me l i 
te difperfi nell 'útero , ed iv i afpettare, per 
molti giorni , ía fecondazione dell'ova , fe-
condo che via via paífano a dilungo. La fe-
conda congettura ha quefto , che i ' avvalora , 
doé che gi i animalculi trovaníi vi veré per 
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m tempo notabile nell' ú te ro , c che fe ím-
pregnaífero le uova nell' ovaja íleíTa, i l fe
to crefccrebbe cosí prcílo , che le ova noa 
potrebbono paífare per le tubse uteri ; ma 
0 romperebbono 1' ovaja j o caderebbono 
nell' abdome dagli orifizj de Ha tuba : e di 
la probabilmcnte procedóno quelle flraordi-
narie concezioni nell' abdome , fuori de IT 
Utero . Vedi F A L L O P I A Ñ A tuba . — Tanto 
vien recato ed argomentato i n prova del fiíle-
ma a¿> animálculo . 

Quelli che abbracciano i i fiftema della ge~ 
nerazione ab ovo , foftengono che i rudiraen-
t i del feto fono gittati e mefli nell ' ovaja , 
e che la fe m mi na fomminiftra tutta lama-

. teña., del corpo dell' anímale ; i loro argo-
menti princlpali Joño dedotti dalla confor-
mazicne de' conigli , delle pecore , delle 
va^che, & c . ove la vagina dell'útero é co
sí lunga e finuofa , che farebbe appena pof-
fibile , che i l (eme mafchile ai i iva (Te mai 
nel corpo di eífo útero: e maffime nelle vac-
che , la cui vagina é riempiuta di un deníb 
e vifeofo ichore , e F interno orifizio dell* 
útero é puntualmente chiufo : oitre ciie ía 
denfíta e groífezza delle membrane dell'ova s 
parrebbe impenetrabile ad una SÍ craífa ma
teria qual é quella del femé mafchile . Ag-
giugni , che fe gli animalculi fi trovano 
nel femé mafchile , i l che tuítavolta foggia-
ce a qualche dubbio ( quel moto inteftmo 
e quelF agitazione delle piu groífe particelle 
di eífo , che dié motivo a queíl ' opinione , 
potendofi fpiegare colle ordinarie leggi de* 
fiuidi ealdi ) queíli fteífi animalculi íi tro-
vano anco nell' aceto , nel pepe , nell' acqua ̂  
& c . I n oltre é molto improbabiie , che co-
tefti animalculi contengano i rudimeníi di un 
corpo futuro ; poiché la loro copiofa mol-
titudinc genererebbe una troppo nuraerofa 
difeendenza : si che farebbe neceífario che 
9999. parti di eífi folfero inutili epentTeroj 
i i che é contrario all' economía della natura 
nelle altrc cofe . 

Vien pur recata P analogía in favore di 
, quefto fiftema: Cos í , tutte le piante , fi fe 
vedere , che na icono da ovi • non eífendo 
altro i fe m i , che o v i , fotto un'al tra deno-
minazione . T u t t i gli animali ovipari naíco-
no i n con t raftabi 1 m ente dagli o v i , che mette 

'fuer la fe m mi na; ed é aífai probabiie , che 
1 vivipari diíFerifcano fola mente dagli ovi pa
r í , i nque ícQj che leíeraminc raetrono pk% 
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covano , e cüfchiudono i loro ovi dentro di 
s é . Vedi VIVÍPARO, ed OVÍPARO. 

Contra q u d k ipotefi fiadduce, che quel-
li che noi comunemente cbía'níiamo ova. , 
nelle donne altro non fono che piccole cel-
i e , o vefeichette, piene di un eerto hquorc : 
e come pub una goccia di hquore paíTar per 
un ovo ? Aggiugneíi che quefte ova imma-
oinarie non hanno propria membrana che 
Foro appartenga né alcun involucro fe non 
quello del la celia o vefeica ; che ne pare 
cosí infeparabile , che , quando fono ÍCáfi-
cati , é diíficile capire , come lo potran-
no levare feco loro , cioe come lo potran-
no portar via affieme con loro nelT atto di 
fcariearfi . E d in oltre , come potrebbono 
mai queíV nova farfi un paííaggio per la 
membrana comune di cui é inveflita la 
óvaiá , che é di una teíTitura cosí imita e 
ftretta , che dee aííolutameníe parere irape-
netra'oiie ad un corpo rotondo di si teñera 
conü&énta , come una di quefte vefcicule ? 
Finalmente, íi fon tróvate delle vefcicule, 
in tutti i conti affaíto f imi l iadov i , anche 
in altre partí del corpo, dove é chiaroche 
non devon fervire per lo feopo della gene-
razime . M e m , de P ¿écüd, Roy al des S cien. an. 
1708 , 1709. 

A quefto íi nfponde, che le ova , o ve
fcicule fono fíate di fatto tróvate nelle diíTe-
z ion i , fbecate e íeparate dall'ovaia ; e le 
rotture nella membrana deli' ovaia , per cui 
aveafi paflato, eran tuttor vifibili . I i Dot-
tor Littre oífervb eziandio alcune di queíte 
ova íeparate , fparfe di vafi fanguigni , fi-
mili a quelli che íi oífervano ne' tuorli dell' 
ova degli ucceíli . E di piu , il medefimo 
Autore aíTeriíce francamente , di a ver egli 
veduto un embrione in uno degli ovi non 
ancor feparato 5 d i avervi potuto difeernere 
la tefta, la bocea, il nafa , il tronco , ed 
il funículus umbilicalis, per cui íiava attac-
cato alie membrane dell' ovaia . Vedi E M 
BRIONE . M a cib fi verra a coníiderare ul
teriormente fotto , GENERAZIONE deWUomo . 

I i Si gnor Giovanni Floyer propone una 
diíficolta, che fembra cgualmente ftrignere, 
contro ^cadaun í iñema , prefo da s é . E l l a é 
tratta dai moftri: in un mulo , perefempio, 
che é la produzione di una copula venérea 
tra un afino ed una cavalla, la mole o maf
ia del corpo partecipa della forma della ma
dre j ed i piídi , la coda , e le orechie di 
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quella del padre. t ) i qul fi argomenta" che 
i rudimenti della maggior parte del feto fo
no pofti nell'ovum ; e che 1'impregnazionc 
o conduce e trasmette, o cambia le eftremi-
tadi . Se il mafchío fomminiftraffe gli ani-
malculi , il feto farebbe fempre deii' iíleffa 
fpezie che ii mafchio : fe la femmina lo 
fomminiftra , ei dovrebb'eflere della di leí 
fpezie j doveché i moftri lo fon deli'unae 
dell' altra . Vedi MOSTRÓ . 

G E N E R A Z I O N E delPuomo ElTendofi 
principalmente í ludiato , efatte ricerche in-
torno al gradual proceíío della generazione , 
ne'foggetti umani , ed efarninata in effi pih 
che altrove, la ftruttura e i' ufiiio degii or-
gani a cib fuffervienti : quello che i pik 
moderni naturalifti ed anatomici hanno dev 
terminato ed alTerito intorno a cib , s'é vi 
fervato per quefto capo. 

Le parti della generaztme adunque fono 
difieren ti ne' differenti feffi . — Le proprie del 
rnafebio, fono il penis; i tefticoli; le vefi* 
CUIÍC feminales ; i vafa deíerenti^; le para-
ftate , ed i vafa prasparantia j Vedi ciafeuna 
deferitta fotto il fuo articolo , PENIS , T E -
STICOLO , &.c. 

Le parti della generazione , proprie della 
femmina, fono-il pudendum , la clitoris , 
le nymphas, 1' hymen , 1' útero , le íube fai-
lopiane , e P ovale o t e ñ e s . Vedi G E N I T A -
L I , C L I T O R I D E , H Y M E N , M A T R I C E , F A L -
L O P I A N E , e d O v A i E . 

I l proceífo della generazime , per quantQ 
vi contribuifee il maíchio , é come fegue . — 
Efíendo il penis eretto.mercé di un' eííuíione 
di fangue , come fi moftra alF articolo E ~ 
R E Z I O N E ; la glans, fendo riello í lef fotem-
po tumefatta ; e lepapille nervee nella glans 
moho confricate, ed altamente eccitate in 
coitu ; ne fegue una contrazione EjacuJato-
ria , per cui viene fpremuto il femé fuor dalle 
vefcicule feminali, ed eípulfo con qualche for-
za . Vedi P A P I L L E , E J A C U L A Z I O N E , &c. 

I I proceífo della generazione per parte del
la femmina é a quefto modo: la clitoris eí-
íendo eretta , nella fteíía guifa che il penis 
nel mafchio ; e le partí circonvicine tutee 
diftefe dal fangue , piu adequatamente ab-
bracciano il penis in coitu : e per la loro 
intumefeenza fpremono fuori un liquore dal
le glandule circa i l eolio dell' útero , per 
facilitare il paífaggio del penis. 

Nello ílefib tempo, le fíbre della m a tri
ce 
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ee contraendofí , aprono la di k i bocea ( che 
in altri tempi é eftremamente cliiufa ) per 
ricevere le piu fottili parti del f e m é . 

C o s í , il f e m é , pregno d' animalculi , é 
trasmeífo c portato, con qualche impeto , 
nc ir útero j dove fendo ritenuto per la con-
trazione convulfiva delle fue interiori racm-
brane, e vicppiíi rifcaldato quivi ed agíta
lo , prepararfi ad impregnar V ovum . 

Durante l'atto del coito , le tube fallo-
piane diventando rigide e tefe , abbraccia-
no Tovaie co'lor forti mufcolofi or l i , qua-
fí con altrettante dita , e le comprimono; 
lin a tanto che le loro bocche eífendo di
látate , ed efpanfe per quedo abbracciamen-
t o , sforzano o tirano i' ovo , ormai matu-
rato , nelle lor cavita , e gradualmente lo 
íbfpingono innanzi mcrcé del loro moto ver-
miculare , finché alia fine lo protrudono nel
la cavita del!'útero , per ivi ineontrare il 
femé ; alcuni animalculi del quale entran
do ne'pori dilatati della membrana glandu-
3ofa del!' ovo , ivi tratíengoníi , nutrifeon-
fi , crefeono e s' attaccano al di lui umbili-
co , e foffocano il reftante de' men vivaci 
animalculi . E si compiefi. la concezione . 
Vedi CONCEZIONE . 

Al tr i piuttofto fuppongono che il femé 
fia transmeílb dail' útero per le tube fallo-
piane agli ovi ; e perb credono che 1' im-
pregnazione prima íi compifea neli' avaie ; 
od anche nelle tube fteífe , adunandofi od 
íncontrandofi Tova ed il femé in tranfítu. 

Al tr i x coníiderando 1' anguilla della boc
ea della friatrice, e Jagro í íezza delle mcra-
branc dell' ovaie , giuclicano impoíCbile , che 
per cola pañi il f e m é ; e percib fuppongono 
ch' ei fia aíforbito dalle vene , che me?to
no nelía cavita della vagina, od anche m W 
útero íleíío ; dove circolando ^ íi fermenta 
con la maífa del fangue , e di qul nafeo-
mo tutti i í intomi che nella concezione ap-
paiono. Al ia fine egli entra ed impregna 1' 
ovo per mezzo de'piccoli ramicelli delí' ar-
terie, che fono su le fue membrane. C o n 
fiando quefta fermenEazione le membrane 
delle tube , elleno aprono la lor cavita , e 
fanno lirada alie ova , perché paffino nell' 
útero . 

L ' ovo impregnato,. e racchiufo nell1 úte
ro ,. fluttua negli umori di eífo ; che dive-
neiido vie piü fottili , entraño negli aperti 
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porti che trovanfi da una parte de i rovum» 
10 di í lendono, l ' e m p i o n ® , e I'aumentano j 
ed ivi ancora di piu attenuandoíi , nutrifeo-
no T embrione ; addenfano ed efpandono le 
membrane dell' ovum , fpecialmente in quel-
la parte per cui s'atteneva all' ovaia , e si 
formano i rudimenti della placenta » Vedi 
P L A C E N T A . 

Continuando tuttavia le medefime cau-
fe , ed i pori si della placenta come delle mem
brane dilatandofi j l'ovo comincia ad em-
'pire la capacita dell' útero ; ed alia fine il 
fuo gambo, o cálice s' attacca alia concava 
fuperfizie di eífo ; ed ecco formato il funi-
culus umbilicalis . Vedi U M B I L I C A L I S f u -
niculus, &c. Vedi anco FETO» 

Queílo fiílema c fondato su la fuppoíizionc 
degli animalculi nel femé virile . — C o l o r o 
che li rigettano , come cofa che nulla ha 
che fare nella gmerazione , rendono di cib 
ragione c o s í : il f e m é , contenente parti vo-
latili oleofe , e faline , ficcome appar dat 
fúo fétido odore , dalla fuá oleaginofa foflan-
za , &c . eííendo coMocato n e l l ' ú t e r o , ed ivi 
ulteriormente digerito ed efaltato ; divenía 
vieppiu volatile , fétido , pungente , e fti-
mulante j e si con nuova giunta al calore 
cagionato dal coito, vellica le fibre nervofe 
di quella parte, e caufa una fermentazione1, 
ed una leggiera infiammazione \ e per co-
tal mezzo un fluffo ñraordinar o d' umori 
cola, ed alie aggiacenti parti . 

Quindi le twhx diventano rigide , e idonee 
ad afferrare le' ovaie , che fono pur rifcalda-
te dagli effluvj del femé , e dal caldo delle 
parti amblen t i . Pofcia fuccede un maggior 
flufib nell' ovaie ; fin che alia perfine , 1' ova r 
o almen alcune di loro, per un tal maggior 
faífidio di nutrimento , crefeono di mole ; 
e ficcome quelle che vengono aíferrate dagli 
orli delle tuba? , mantengofi piti calda % cd 
11 maggior fluíTo fi fa ad eífe , perb fon le 
piü prefto maturate , cafcano , e fono rice-
vute dalle tubas, e trasmeífe nell1 útero : do
ve creíeendo alia maniera de'femi delle pian
te , la placenta alia fine prende, es'attacca 
all' útero \ dal qual tempo 1' embrione co
mincia ad effere nutrito in diífercnte mo
do. Vedi. G E S T A Z I O N E ; vedi ancoNüTR. í -
Z I O N E , C l R C O L A Z I O N E , & C . 

GENERAZIONE dcg tmfc t t i . Vedi r'artieo-
lo INSETTO . 

L a 
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L a GENER AZIONE delle piante ha una mi-

yabile analogía con quella degli animah . — 
Vedine il proceíío , per diíleío fotto 1 artí
celo P I A N T E . , M • i 

Le parti della generazione delle piante , lo-
no i fiori ; e particolarmente gh ttami, gk 
apici , la flirina foecundans , ed i piihlli . V e 
di F I O R E ; vedi anco STAMINA , F A R I Ñ A , 
C P I S T I L L O . 

GENERAZIONE de minera l^ o íoliih . V e 
di M i ÑERA L E , e F Q S S I L E . 

GENERAZIONE delle conckglk > Vedi Tar-
ticolo CONCA . _ . 

GENERAZIONE del lepktre . Vedi PIETRA , 
S P A R , T R O C H I T E S , C C R I S T A L L O . 

GENERAZIONE , in Teología . I I Padre fi 
dice avere prodotto il íuo verbo , od il fi-
gliuolo, ab eeterno, per via di generazione; 
nel qual cafo la voce generazione fveglia una 
peculiare idea r quefta proceffione , che real
mente fí compie in via d' intendimento , chia-
mafí generazione , perché il verbo , in virtíi 
di eíla , divien í imile a quello da cui ha la 
fuá origine \ ovvero , come 1' efprirae San 
Paolo , é la figura , o imrnagine della fuá 
foftanza, cioé del fuo eífere e natura. Vedi 
T R I N I T A ' , PERSONA, PROCESSIONE, &c. 

E di qui é , che la feconda Perfona nella 
Tr in i ta é chiamata il Figliuclo . Vedi F i -
G L I U O L O , P A D R E , &c. 

GENERAZIONE , fi prende ancora , benché 
alquanto impropriamente, per G e n e a l o g í a ; 
o per la ferie de'figli, provenuti dal medeíi-
mo ílipite . C o s í , 1' Evangelio di S. Matteo 
comincia da Liber generationis Jefu C h r i j i i 
8cc. — G l i ukimi e pia aecurati translatori, 
in vece di generazione, ufano la parola ge~ 
nealogia . Vedi GENEALOGÍA. 

GENERAZIONE s'ufa ancora per dinoíare 
un popólo , una gente , una nazione , e flir-
pe 5 particolarmente nelle translazioni lette-
rali della Scriítura : dove troviamo gmet&t 
t i o , ogni volta che nel Greco occorre la pa
rola yzvta , o p n e f í s , e nel Latino la paro
la generat i o . 

C o s í , " A wicked and perverfe generaticn 
„ fecketh a fign u & c . one gencration paííes 
a w a y , and another cometh, &c . „ 

^GENERAZIONE íi ufa puré nel fenfo di un' 
e ta , o del periodo ordinario della vita di un 
uomo . Vedi E T A ' . 

C o s í , diciamo, fin alia terza e quarta^f-
nerazione* — I n quefto fenfo, gli Storici or-
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dinariamente computano per una generazh* 
nc lo fpazio d i ^^ .anni ) od ali'incirca . V e 
di SECÓLO . 

Erodotto fa tre ¿e«cr^^írW nel giro dí cent^ 
anni j il qual computo dagliAutori recenti 
di aritmética po l í t i ca , fi fa vedere cí íerc af-
fai giufto . Vedi ANNUITY , e POLÍTICA. 
Aritynetica, 

G E N E R E , GENÜS , nella Metafifíca ; 
vedi G E N U S , e S p E z i E . — N e l l a B o t á n i c a , 
nella Mufica & c . Vedi pur GENUS . . 

G E N E R E , nella Grammatica , dinota una 
divifione) o diftinzíone de'nomi, fecondo i 
differenti feffi delle cofe , ch'eglino dinota-
no . V edi N o M E . 

E ' ñato penfato opportuno, affín d i ren-
dere il difeorfo piu efpreflb e diítinto , co
me anco affin di abbellirlo con la varieta del
le terminazioni, il trovar certe diverfitane-
gli aggettivi , accomodate ai foftantivi, a i 
quali fono applicati : donde, per un riguar-
do alia notabile difFerenza che vi é tra i 
due feífi , tutti i nomi foftantivi fono í l a t t 
diftinti in mafeolino e femminino; ed i no
mi aggettivi fi fon pur variati , per co r r i -
fpondere a quelli. Vedi ADDIETTIVO . 

' M a effendovi un' infinita di parole , che 
non hanno propria e vera relazione , od 
al l ' un feíTo, od a l l ' aítro ; fi fon loro aífe-
gnati de' gener i , piu toño per capriccio , che 
con ragione ; e di qul é che i l genere di un. 
nome é fpeíío dubbiofo e fiuttuante . Vedi 
MASCOLINO , e FEMMININO » 

E ' qul daoííervarfi nulladimeno, che que
da inñituzione de' generi non fu fatta con di-
í e g n o , e deliberazione, dai maeftri del Ün-
guaggio ; ma fu introdotta dal co íhime , e 
dall'ufo . D a prima , v 'era folo una diffe-
renza t ra i nomi di animali , quando fi par-
lava de' mafchi, e delle femmine; a grado 
a grado , la medefima regolazíone fi eílefe 
ad altre cofe : i grammatici non han fat-
to altro, che additare , e confentire a l l ' ufo 
ftabilito. 

I linguaggi Orientali fpeflo trafeurano P 
ufo é t f . $ ¡mu ; e la lingua Perfiana non ne 
ha alcuno , e ció fenza feomodo né fvan-
taggio ; la diftinzione de' generi eífendo iv i 
gran parte fuperflua , od inutile . 

I Latini , i Greci , &c . generalmente fi 
contentano di efprimere i differenti generi 
con diííerenti terminazioni , come bonus 
equus , un buon cavallo ; bona equa , una 

buo-
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feuona cavalla , &c. M a neiringlefe , noi 
fpeíío andiam piíi oltre , ed efprimiamo la 
differenza del íeíío con difFerenti voci : co
me boar, fow ' ; boy , g i r l ; buck , doe j b u l l , 
cow y cock, hen ; dog , hltch , &c . porco , 
ti'oia ; fanciullo, fanciulla ; d a i n o , d a m m a ; 
toro , vacca ; gallo , gallina cañe , ca-
gna , &c. 

Noi abbiamo folamentc in circa 24 fefti-
minin i . , diftinti dai mafeolini , con la va-
riazione* della terminazione del maíchio , in 
efs; del qual numero fono abbot, abbefe ; 
count, countefs; aftor, aderéis; he ir , hei-
r e í s ; prince , princefs , &c . che é quanto 
la noñra Lingua Inglefe conofee o pratica 
riípetto ^ generi. 

Le lingue Orientali , egualmente che gl' 
idiomi volgari d'Occidente , hanno ío lamen-
te due generi y il maícol ino ed il feramini-
no. L a Greca e la Latina hanno parimenti 
il genere neutro , il comune , e il dubbio ; 
cd oltre quefti, hanno 1' epiceno, o promi-
fcuo , che fotto un folo genere ed una ter-
minazione include ambedue le fpeiie. Vedi 
MASCO LINO , FEMMININO , NEUTRO , E -
PICENO , &C, 

G E N E R E , nella Geometria . -- Le linee 
geometriche íi diüinguono in generi , claf-
f i , od ordini , fecondo i l numero delle di-
menfioni deirequaxione, che efprime la re-
laxionc tra le loro ordinate , e V abfeifle . V e 
di GEOMÉTRICA l inea. 

G t N E K i s fecundt. Vedi l'articolo SECUNDI . 
G E N E R O S A , una gentildonna . Vedi 

G E N T I L U O M O . 
Generofa é un buon' aggiunío ; e fe una 

Gentildonna é nominata fpmfler ( titolo piu 
bafíb ) in qualche atto originale mandato, 
appellazione &c. ella pub fcancellare quel no-
me . 2. ínf i . fol. 66%. 

G E N E S I , il primo libro del T e ñ a m e n t o 
vecchio j che contiene la ftoria della Crea-
zione, c le vite de'primi Patriarchi . Vedi 
BIBBIA . 

I l libro della Gcneft é alia teíia del Pen
tateuco . Vedi P E N T A T E U C O . — I l í u o A u -
tore fi tiene che fia Mosé : egli racchiude 
la relacione degli avvenimenti di 2367. an-
ni , cioé dal principio del mondo fin alia 
morte di Giufeppe. — Non é permefíb agli 
Ebrei di leggere il principio della Geneíi , 
cd il principio di Ezechie le , prima delf eta 
¿1 trent5 anni . 

GEN 
G l i Ebrei chiamano queflo Libro Berefch¡íh% 

perché comincia da queíla parola, che nel 
lor linguaggio fignifica in principio . I Gre-
ci gli diedero il nome di Genefis Ttvia i f , 
q. d. produiione , generazione; perocché ei 
comincia dalla Storia della produzione , o 
generatáone di tutti gli e í íer i . Vedi G E N E -
RAZIONE . 

Cedreno fa menzionc di un libro apócri
fo , intitolato la piccola Genefi, Genefis par" 
v a , contenente diverfe cofe, che non fono 
nell1 altro \ tra le quali egli n'ha eonferva-
te alcune: in particolar, che Caino fu íe-
polto fotto le rovine di una cafa : che un 
angelo infegnb ad Abramo la lingua E b r e a : 
che Maftiphat, principe de' D iavo l i , confi-
glib Dio , che ordinaífe ad Abramo di fa-
crificare il proprio figliuolo, per prova del
la fuá ubbldienza: che i figli degl' Ifraelití 
furono íolamente per dieci mefi gittati ncl 
N i l o , &c. 

GENESI , nella Geometria , dinota la for-
mazione di una linea , di un piano , o di un 
folido , mediante il moto , o fluíTo di un pun
to , di una l inea, o di una fuperfizie . Vedi 
L I N E A , FLUSSIONE , e CURVA . 

'La. Genefi y oformazione, e.gr. di un glo
bo , odiunasfera, fi concepifee con íupporre 
che íi rivolía un femicircolo , fopra una linea 
retta, tirata da un eftremo dieífo al l 'altro; 
la quale é chiamata il fuo ajje , o aífe di 
circonvoluzione : i l moto o la revoluzione 
di queílo femicircolo , é la Genefi della sfe-
r a , &c . V e d i A s s E , SFERA , G L O B O , &c . 

Nella Genefi delle figure , & c . la linea-, 
o fuperfizie che íi move, é chiamata la de-
feribente; e la linea attorno la quale , o fe
condo la quale faffi la rivoluzione , od i i 
moto , la dirigente . Vedi DESCRIVENTE , 
e D i RIGENTE . 

G E N E T H L I A C I * , neir, Aftrologia , fo
no coloro , i quali levano o prendono gli 
orofeopi : o predicono quel che ha da av* 
venire ad un uomo , col mezzo delle ílelle che 
prefiedevano al fuo nafcere . Vedi OROSCOPO, 
c ASTROLOGIA . 

* L a vece e formata dal Greco ywíSxy , ori-
gine , generaztene, nativita . 

G l i antichi li chiamavano C/W¿ifz', ecol 
nome genérale di mathemat c i ; il perché , 
le varié leggi civili e canoniche'che troviam 
fatte contro i matematici, fol amenté riguar-
dano i genethliaci, od aflrologi. 

Furo-
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Furono ícacciati da R o m a con un i s c r t t o 

fórmale delSenato; e nondimeno trovarono 
tanta protezione nella credulita del p o p ó l o , 
che vi rcflarono ícnza eííere mole t ía t i . — 
Quindi un Autore parla di effi, come homi-
num gemís quod in c h i m e nofira & vetabttur 
& m m e b i m r . Vedi ASTROLOGIA . 

Antipatro ed Achinapolo hanno moítrato 
che la gencthliologia p iu t íoño dovrebbe eíTe-
re fondata ful terapo deila concezione, che 
su quello della nafcita . Vitruvio . 

G E N E T H L I A C U M , Genetl iaco, 
é una compoí iz ionc in verfo, su la nafcita 
di qualche Prencipe, od sltra il luñre perfo-
na : in cui il poeta gli promette grandi onori , 
avantaggi, fucceffi , v i t í o r i e , &c . quafi per 
una profezia, o predizione. 

Ta le é }' égloga di Virgilio a PoIIione, la 
quale comincia, 

Sicelidei mufle paulo majara canamus . 
V i fono anco delle Paríate , ovverOrazio-

ni GcnetHache, fatte per celebrare i¡ giorno 
natalizio di una perfona . 

G E N E V I R F A * , o Santa GENEVIEFA . — 
I Padri o religioíi di S. Geneviefa , fono una 
Congregazione di Canonici Rcgolari delT Or-
dine di S. A g o ü i n o , í iabi l i t i in Francia . 
Vedi CANÓNICO . 

L a Congregazione di S. Geneviefa é una r i -
forma dei Canonici di S. Agoflino , comin-
ciata da St. Charles Faure , nell'Abbazia di 
S. Vinccnzo di Senlis, della quale egli era 
membro , nell' anno l ó i S . Vedi AGOSTI-
N I A N I . 

L a riforraa fubito íi fparfe in alíre cafe ; par-
ticolarmentc in quella di NofiraSignora d'Eu, 
e nell' abbazia di S. Geneviefa a Parigi , con 
Popera e autorita del Cardinale de ia R o -
chefoucaut, che ne fu eletto abbate ne! l ó i p ; 
e nel 1621 , propofe la riforma ai Rel ig io í i 
della fuá Abbazia . 

_ Nel l 'anno 1'Abbazia fu fatta elet-
tiva ; ed un capitolo genérale , compoflodei 
fuperiori diquindici cafe, che avean di fre-
feo ricevuta la riforma , eleífe il P. Faure 
coadiutore deli'Abbazia di S. Geneviefa , e 
genérale di tutta la Congregazione. T a l i fu
rono i fuoi principj. 

Fu dapoi crefeiuta di moho , ed ora con-
fiíle in piü di cerno monaflerj ; in alcuni 
de' quali i religiofi fono impiegatí nell'ara-
miniftrazione delle parochie , e degli ofpita-
i i ; ed ina l tre , nella celebrazione de'divini 

T c m . I V . 

GEN 
ufizj, e nel l ' i í lruzione degli Ecclefiaftici ne' 
Seminarj a tal fine eretti. 

L a Congregazione prende il fuo norne dali* 
Abbazia di S. Geneviefa , che é ii capo dell' 
Ordine ; ed il cui Abbate n ' é il G e n é r a l e . 
L ' Abbazia íleífa ha tolto il fuo norae da S. 
Geneviefa ^ che é la proteítrice , o patrona 
della Cit t^ di Parigi; morta nell anno 512, 
Cinque anni dopo la di lei morte , Clodoveo 
ere líe la Chiefa di S. Geneviefa fotto il no-
me e 1' invocazione di S. Pietro ; dove le 
fue reliquie tuttor fíconfervano, fi vifita i l 
fuo dipofuo, e íi porta la fuá immaginc coa 
grandi proceffioni ecerimonie, nelie occafio-
ni fíraordinarie, come quando fi ha da pre
gare il cielo di qualche gran favore, &c. 

C E Ñ I A L E , * G E N I A L I S , un epíteto ? 
appíicato dagli antichi a certe delta, lequa-
li eglino fupponevano, che prefiedeffero su 
P afFar della generazione. Vedi D i o . 

* Furono cosí chiamati a gerendo, d a l p o n a ' 
re : o 5 fecondo l<i conexione d i Scaligero e 
Vofflo , a gerendo, produrre. Nulladimeno 
Fejio dice, che furono anco chiamati ge-
ruli , i l che pare che dimandi la pr ima 
lezione . M , Dacicr } i n una nota, mo-
Jira che g t r c r t ha ilfenfo d i i rpaTTiiv. 

T í a i Dei gen ia l i , d i i geneales , dice Fe* 
fio, furono V acqua , la térra , il| fuoco, e 
V ar ia , che i Greci chiamavan elementi. —« 
I dedici fegni furono talor annoverati in que* 
fia fchiera ; come anco il Solé e la L u n a . 

G E N Í C U L I , nella B o t á n i c a , le giuntu-
r e , i nodi, che appaiono ne' germogíi delle 
piante . Donde i Botanici chiamano gen i cu-
late quelle Piante che ne han la marca. Vedi 
PlANTA . 

G E N I O , GENIUS, uno fpirito, odemo-
ne , buono, o cattivo ; cui fupponevan gli 
antichi pofio fopra ogni perfona, acc iocché 
dirigeííe la fuá nafcita, lo accompagnaíTe nel 
corfo della v i t a , e foíTe il fuocuftode. V e 
di DEMONIO . 

T r a i Roraani , per oí íervazione di Fef io , 
il nome genius fi dava al Dio che aveva il po-
tere di fare tuttelecofe, deum qu i v i m ob* 
tineret rerum omnium gerendarum ; dove Vof-
Go de Idclol. p i u t t o ñ o genendarum, c ioé 
di produrre tutte le cofe ; a cagione che C e n -
forino fpeífo ufa gerere per gignere. 

Percib S. A g o í t m o De C i v i t . D e i , rifen-
fce coli' antorita di Varrone , che il genio 
era un D i o , il quale avea i! potere di ge-

P p ñera-
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nerare totte le cote , e preficdeva fopra di. 
effe, quando eran prodotte. 
8 Fefto aggiugne , che Aufuíí io parlo del 
genio come figliuolo di D i o , e Padre degli 
uomini , che dicde ad effi la vita i altri tut-
tavolta rapprefentarono 11 genio come il Dio 
peculiare o tutelare di ciaícun luogo. E d ¿ 
«erto che quefl' ultimo é il piu comune in-
tendimento della parola. 

G l i antichi aveano i loro genii delie na-
7Íoni , delle Cit ta , delle Provincie , &c. 
Niuna cofa é piü comune c frcquente, che 
queíia infcrizione su le medaglie, GENIUS 
POPULI ROM. ovvero G E N I O POP. ROM. 

I n quedo fenfo , geniui e lar erano la 
ñeffa cofa ; come ínfaíti Cenforino ed Apu-
leio 1' at'fcrmano . Vedi L A R E S , e P E N A T E S . 

I Platonici , ed altri Filoíbfi orientali , 
fupponevano che i genii abitaíTero la vaíla 
regione od eftefa dell 'aria, tra la T e r r a ed 
il C i e l o . Eglino aveano una fpezie di po-
tenze intermedie , che faccan i' ufizio di 
mediatori tra gli De í e gli uomini. Siccome 
era feonvenevole alia maeíia degli D e i T en
trare in cosí lievi e frivoli affari ; queíV era 
la parte o funzione dei gen i i , la cui natura 
era un non so che di mezzo tra i due ; 
che'derivavano i'immortalita da D i o , e le 
paflioni dail' uomo \ e che avevano un cor-
po formato di materia aerea. I piü de'Fi-
lofofi tuttavolta tenevano che i genii degli 
uomini particolari erano nati con cííl , e 
morivano ; si che Plutarco attribuifce la 
ceí íazion degli Oracoli in parte alia morte 
á e geni i . Vedi O R A C O L O . 

I Gentili che confideravano i Genii come 
fpiriti guardiani delle perfone particolari , 
credevano ch' eglino godeíTero es afñigefíe-
ro di tuíta la buona , o rea fortuna , che 
accadea ai cuftoditi da loro. Non rnai , o 
di rado apparivano ad effi ; e lo fecero fo
jo in favo re di qualche perfona di rara vir-
t ü , o dÍgnita . U n a gran differenza ancor 
face va (i tra i genii di diff¿renti uomini ; e 
fi credea che alcuni foííero molto piü po-
tenti degli altri ; ful qual principio , un 
lodovino o Mago appEeíTo Á p p i a n o , ordi-
na ad Antonio che fi/íenga in diftanza da 
Gttavio , a cagíone che il genio d' Antonio 
era inferiore , e rifpettava quello d' Oc
tavio. 

V i erano anco de'genii catt iv i , che pren-
üean piacere di perfeguitare gí i uomini , e 
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di apportar loro de' malori: tale fu quelio, 
appreífo Paterculo , &c. che apparve a Bru
to la notte avanti la battaglia di Filippi . 
Que di erano chiamaí i anche l a rva ^ e lému
res. Vedi LÉMURES, 

GENIO é piü frequentemente ¡n ufo , per 
forza, o facolta dell'anima , confiderata i a 
quanto penfa o giudica. Vedi ANIMA &c. 

Cos í diciamo, un Genio, od ingegno fe
l ice, un genio , cioé una mente fuperiore 
&c. I n fenfo fimigliante diciamo un'opera 
di genio, o ingegnofa, mancanza di genio t 
o 4' ingegno. ( Ev frafe piü tofto Francefe 
e Inglefe, che Ital iana. ) 

Genio in fenfo piü riftretto fi prende an
co per un talento, o difpofizione naturale 
ad una cofa piü che ad un'altra . Ne lqua l 
fenfo diciamo, un genio per il verfo , pee 
le feienze, &c. 

G E N I O G L O S S I * , n e i r a n a t o m ¡ a , u n palo 
di muícol i , procedenti internamente dalla 
parte dinanzi della mafcella inferiore, fot-
to di un altro chiamato geniohyoidieus ; e 
che ingrandindofi , s'attaccano alia bafe del
la lingua . — Servono per tirare la lingua 
innanz i ; e per ifpignerla o cacciarla fuori 
della bocea. Vedi LINGUA . 

* Que/la parola e formata da y i w s , men-
tu m , i l mentó , e yKoea-cc, la l ingua . 

G E N I O H Y O I D i E U S * , ne l i ' anatomía , un 
mufeolo dell'os hyoides , che col fuo com-
pagno, é corto , gro f íb , e carnofo ; proce
dente dalle parti interne deU'ofío della ma
fcella inferiore , chiamato il mentó 5 e di-
latandofi , fubito di nuovo íi minorano , e 
s'inferifeono entrambi nella parte fuperiore 
deli' anterior oflb dell' os hyoides . •— Q u e ñ i 
raufeoli tirano verfo all' insü , ed inanzi Tos 
hyoides, ed ajutano i geniogloffi nel cacciar 
la lingua fuori della bocea . Vedi H Y O I D E S . 

* L a parola e formata da ya 'Ví , mentum > 
e ¿OUS'Í; hyoides. 

G E N I T A L E , G E N I T A L I S , nella medici
na , una cofa-che fi riferifee alia genera-
zione. Vedi GENERAZIONE . 

Parti Genitalia dinotan le parti in ambe-
due i l'effi., impiegatc neli'affar della genera
zione, aitnmente chiamate Aifroict , puden
da , o pudendum. Vedi T a v . Anata ( Splanch.) 
fig. 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 15 , 15 , &c. Vedi an
co PENIS , T E S T I C O L O , C L I T O R I D E , H Y -
MEN 5 &e. 

G E N I T A H P f / , di igenitales) qualche vol
ca 
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ta íi prendono dai Pocti antichi Romam per 
quelli che d'altra guifa chiamiamo/W/gfW • 
Vedi INDIGETES. .. 

Aufonio , nell' argomento del I V . Libro 
dell' E m i d e . ^ h a qucfta voce in d.verfo fen-
fo: egli offerva, che i d í i gemíales non eran 
quell i , che da parenti umani eran nati , né 
cosí chiamavanfi, f ^ f i g ^ t t exhommtbus, 
ma piuttorto perché eglmo íkíTi avean ge-
Berati de' figüuoli umam . 

G E N I T A L I A ? neil'anatomia , un nome 
dato talvoita ai tefticoii di un uomo ; per 
cagiondel loro ufizio nella gencmione . V e 
di T E S T I C O L O . 

G E N I T E S , >£n;TJ7>, O G E N I T E I , appref-
fo g!i E b r e i , fono i difcefi da Abramo, fen-
za alcuna mcfcolanza di fangue foraüiero . 

I greci dirtinguevano col nome di geni-
tes qutgli E b r e i , ch' erano provenuti di pa
rent i , i quali , durante la fchiavitu Babiló
n i c a , non fi erano imparentati con alcuna 
famigHa Gent i le» 

G E N I T I V O , il fecondo cafo delle de-
clinazioni de' nomi . Vedi CASO . 

L a relazione di una cofa confiderata co
me appartcnentc in qualche modo ad un' 
altra , ha dato occafione ad una peculiare 
terminaxione de' nomi , chiamata il cafo ge
n i t ivo . Vedi NOME » 

NeiT Inglefe il cafo genitivo fi fa con pre-
figere la particella o f ; nel Franceíe de , o 
du j nell'Italiano d i , del &c. benché in r i -
gore non vi Geno cafi in queíle üngue , 
concifiaché eileno non efprimono le difFeren-
ti relazioni delle cofe , con differcnti termi-
nazioni , ma con prepofizioni aggiunte. 

Ne l Latino , quefta reiazione é cfpreíTa 
in diverfe maniere : Cosí diciamo , caput 
hominis , color rafee, opus D e i , &c . 

Servendo il cafo genitivo ad efprimere dif-
ferent i íTime^d anche oppofte relazioni, ne 
nafce talvoita una arnbiguita: cosí nella fra-
fe vulnus ¿ ích i l l i s , laferita d'Achiile, il ge
nitivo Ach i l l i s , pub fignificare o reiazione 
di foggetto, nel qual fenfo el l 'é prefapaffi-
vamente per la ferita che Achille ha ricevu-
ta ; o reiazione di caufa , nel qual fenfo 
prendefi altivamente per la ferita che A-
chille ha data : cosí nel paífo di S.Paolo: 
certut f u m quod ñeque morr , ñeque v i t a &C, 
m í poterit Jeparare a charitate D e i i n Chr i -
^ &c.- II Genitivo , D e i , é flato prefo 
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dagí' Interprcti in due diverfi fenfi ; akuni 
dandogli la reiazione di oggetto, ed inten-
dendo il paffo deH'amore che gli eletti per-
tano a Dio in Gesu Crifto ; laddove alíri 
gli danno la reiazione di foggetto , e lo 
fpiegano dell'amere che Dio porta agli elet
ti in Gesu C n í t o . 

Nella lingua Ebrea , il cafo genitivo é a d -
ditato in una maniera molto differente da 
quella deila Greca e della Latina i imperoc-
c h é , dove in queüi idiomi il nome gover-
nato íi varia; neli'Ebraico il nome che go-
verna o regge foffre i'alterazione. 

G E N I T U R A , un nome , che alcuni A u -
tori danno ai femé ; si a quello del ma-
fchio, come a quelio della femrnina. Vedi 
SEME , e PRIMGGEÑITURA * &c. 

G E N N A J O . Vedi JANUARIUS. 
G E N T I L E , G E N T I L I S , un pagano, od 

una perfona che adora falfi dei. Vedi IDO
LO , PAGANO, D I O , &c . 

G l i Ebrei applicavano il nome D>1> gen
te le N a z i o n i , a tutti i popoli della tér
ra , che non erano Ifraelit i , od E b r e i . — 
A ! cuni credono che i Gen t i l i foífero cosí 
chiamati in contradiftinzione dagli E b r e i , 
a cagione che quelli ultimi hanno una leg-
ge poiltiva da oíTervare nelle materie di 
religione, laddove i Genti l i hanno folamen-
te la legge naturale ; quindi fono chiámatt 
Gentiles, quia funt u t i geniti [uc run t , perché 
rimangono nello flato di natura. 

G l i Ebrei applicano la denominazione Gen
tiles , come i C n Ü i a n i quella & Infideles .—* 
San Paolo é chiamato il Dottore , o /' Apo-
fiólo dé1 Gent i l i , la qual appellazione egli 
primo fí diede Rom. x r . 13. 45 Siccome io 
„ fono 1' Appoftolo de' Gent i l i , magnifico 

il m i ó ufizio. „ 
L a vocazione de' Gent i l i al Criftianesmo v 

é üata predetta n e l T e f i a m e n í o Vecch io , e 
compita nel Nuovo . Vedi Pfal. 11. 8. I f . ' n . 
2. Jocl í i . 29, Matth. V I H . 11. X I I . 18, 
Att i X I . 18. X I I I . 47. 48. X X V I I I . R o m . 
1. 5. I I I . 29. X I 12. 13. 25. Eph. I I . 11. 
Apoc. X I . 2. X X I I . 2. 

Nel la Legge e nella Storia Romana , Gen
t i l i s é un nome che talvoita cfprime quelli 
che i Romani chiamarono un tempo Barba-
vi '• o fia che foífero alleati di Roma , 0 no. —» 
Nel qual fenfo la parola fi trova in Aramia-
no , in Aufonio ; e nella Notitia I m p e r i i . 

P p GEN-
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GENTILIS Ü USO anche in un fenfo piu 

pecuÜare , per tutí i gii ftranieri , non íbg-
geiti ail' Imperio Romano ; ficcome vedia-
¡mo nel Códice Teodofiano ^ nel titolo de nu-
ptus Gentilium ^ dove Ja parola Gentiles é op-
porta a Provinciales •> od agli abiíatori delle 
Provincie del!' Impero. 

L a parola é parímenti ufata in quedo fen
fo nel G r e c o ; ma non fu introdotta o nel 
Greco o nel Latino , fe non dopo che fu 
í k b i l i t o il Criflianesmo ; eí íendo ella prcfa 
«3alia Scrit íura. 

G E N T I L U O M O * , una perfona di na-
fcita nobile, o difcefo da una famiglia che 
ha lungo tempo pórtate srmi . Vedi N o -
| I I L E , ed A R M I . 

* L a parola Gentiluomo , i n Ingle/e 
Gení leraan , ¿ formata dalla Francefe 
Gentilhomme ; o piutto/lo dalC Ital iano 
g e n í i l e , cice bello ^ elegante ^ leggiadro y 
dicevoh) decorofo 3'-e dal Saffone man , 
nomo: q .d . honeftus , cd honefto loco 
natus . •—< LaJieffa fignificazione ha í I t a 
liano gentiluorno, e lo Spagnuolo hidal
go , o hijo dalgo , cioe i l figliuolo d i 
qualcheduno i o d i una perfona d i riguar-
do. '— Se anderemo un po p iü addietro , 
troveremo gentlcman originalmente d i r i -
vato dal Latino gentilis homo , cke f u 
frafe ufata da1 Romani per dinotare una 
fiirpe d i perfone nobili , del medefimo 
mme , natt da liberi e ingenui parent i , 
ed i cui antenati m n erano mai ftati 

f e r v i , ne meffi a morte dalla legge . — 
Cos} Cicerone nel fuo Libro Topic. Gen
tiles funt , qui inter fe eedem funt 
nomine ab ingenuis oriundi , quorum 
majorum cerno fcrvitutem fervivit , 
qui capiíe ü o n funt. diminuti , & c . 
j í l c u n i tengono che gentiluomo fia for
mato da Gentile , cioe pagano , e che g l i 
antichi Franchi , che conquiftarono la 
Cal l ta ^ che aliara J i era fa t ta Cri j i iana , 
furono chiamati Gentiles da i n a t i v i ^ per
che eran t m t a v i a Pagan i . >—* yí l t r i rife-
rifcono , che verfo la declinazione deW 
Imperio Romano , come nota Ammiano 
Idarceliino , v i eram due compagnie d i 
valoroft S.oldati, l ' una chiamata Genti-
l i u m , e P altra fcutariorum , e che d i leí 
noi derivammo i nomi d i gentleman , ed 
Efquisre» V t d i E s q y i R E . , — Quefl' opi-
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i\íone t confermata da Pafquier ^ che f u p-
pone í appellazione Gentiles, e fcudieri , 
0 ftutarii, fia fiata trafmeffa a noi dalla 
foldatefca Romana ; effendo che a i Gen
tiles , ed agl i fcu ta r i i ^ cH eram i p ih 
bravi fo ldat i , affcgnavanfi i pr incipal i 
benefizj , e le porzioni migliori d i terre. 
Vedi BENEFÍZIO . •— I G a l l i avendo of-
fervato , che durante / ' Imperio de1 Roma ' 
n i ) fiutarii ed i Gentiles avean le 
migl ior i poffejfwni, od ajfegnamenti , d i 
t u t t i i fo lda t i che fiavan su le frontiere 
delle Provincie , fi acccfiumarono infenfi-
bilmente ad applicare g l i fleffi nomi , 
gentilhommes , ed ecuyers , a quelli a 
quali yedeano che dai Re venivan dat i 
1 migl ioriprovedimenti . Pafq. Rech. lib.2. 
cap. 15. 

Rigorofamente offcrva Chamberlaine , che 
un gentiluomo é uno, i di cui antenati fono 
fíati uomini liberi , e non hanno preftata 
o dovuta obbedienza ad altri che al loro 
Principe: ful qual piede niuno h gentiluomo, 
che non fia nato a qucüo modo. 

T r a noi , il termine gentiluomo , gentle
man , é app'icabi'e, a tutti quelli che fono 
al di fopra de'/¿fow£?i>z. Vedi Y E O M A N . 

Ne' noílri í l a tu t i , gentilis homo era fíima-
ta una favorevole aggiunta per un gentlc
m a n , 27. Edw. I I I . L'aggiunta á ' x K m g í t , 
cavaliere, é antichiffima, ma queLIa di ef-
quire o gentleman, rara , avanti r. Hen. V . 
Vedi AI>DIZIONE . 

GENTILUOMO , ufeicre de lia bacchetta ' ñ e r a . 
Vedi ÑERO . 

GENTILUOMINI della Camera. Vedi C A 
MERA . 

GENTILUOMINI della C a p p e ü a , fono mi-
n i í l r i , il cui uñzio e rainiítero é nel la Cap-
pella Reale i eííendo 32. di numero : dodici 
de'quali fono preti , e gli alty venti chia
mati clerks of the ehapel , che ajutano nelP 
adempimento del divino fc.rvigió . Vedi C A P -
PELLA . 

U n o de' prirai dodiel h fcefto per Confef-
fore della famiglia, il cui offiz;o é legge re 
le preghiere ogni raattina alia famiglia^,. 9 
5a ai domeftici; viíitare gl'infermi; elami
nare e preparare i comunicanti , e amraini-
flrare i Sacramenti. 

U n altro, ben verfato nella Muíica t vie
ne cletto nriaio organ i í l a , che e ma-efírod^ 
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giovani, e áeve ammaeftrarlí nella mufica , 
ed in quelio che é neceiTario per Ü fervi-
2Í0 deila cappella ; un íecondo é pan-
menti organifta i un terzo , i l fuonator 
del iiuto ; ed i l quarto i l fuonator delia 
viola. 

V i fono parimenti tre vergerr , o maz-
xier i , cosí chiamati dalle niazze, o baíioni 
di argento, che comunemente portano nel-
le loro mani: e fono un ferjeant , un geo-
man ^ ed un groom of the veflry : i l primo 
ferve al Decano eSuddecano, trova le cot-
te , ed altre fuppelitttili per la cappella : 
]] íecondo ha tutta la cura dclla cappella, 
guarda c cuñodifee gl' inginocchiatoj , e 
mttte a federe od aífegna i luoghi ai no-
b i l i , &c. i l terzo ferve cd affide ncll' in
terno della cappella , e ne ha . i ' infpe-
2Íone • 

GENTILUOMINI el'' onore . Vrdi 0 N 0 R ¥ . 
GENTILUOMINI Fenfwnar] . Vedi PEN

SIONARIO . 
G E N Ü F L E S S I O N E , l'atto di piegare i l 

ginocch io , o piuttoQo d' inginocchiarll . 
I I Gefuita Ros we ido , nel fu o Onom i f l i -

con, molí ra che la genuflejjlone fu un co-
ílumc aiitichiílimo neila Chiefa j ed anche 
íotto 1' antico Teítarnento : e che queíta 
pratica fi oííervava per tutto V ano o , ec-
cetto che nelie Dorncniche , c nel tempo 
che corre dalla Pafqua alia PentecoQe , quan-
do era proibito d'inginocchiarfi , con un ca
no nc del Concilio N i c e n o . 

Aítri hanno moftrato , che i l coflume di 
non inginocchiarfi nelie Domeniche aveva 
invaiío fin dal tempo degii Apofloii ; íic-
come apparc da Sant'Ireneo e da Tcrtullia-
co : e la Chiefa Etiópica , fcrupclofamente 
attenendofi alie cerimonie antiche , tutta-
via conferva queíV ufo di non inginocchiar
fi ai divini ufizj . I Ruffiani la dimano 
una pofitura indecente, adoran: Iddio ingi-
nocchicni. Aggiugni che gli /Ebrei prega-
vano d1 ordinario r i t t i in piedi. — Roswci-
do da ie ragioni della proibizione deila ge-
vuflejfione nelie Domeniche, &c. tratte da 
San Baíilio, da AnalUfio , c da San G;u-
Ü m o , &c. 

Baronio é di opinione, che la genufleffio-
m non era inñituita nell'anno di Crido 58. 
foudandofi su que! paffo degü M xx. 56. 
dove é mentovato efpreíTamente che S. Paolo 
S hutib §inoccb.ioiu a orate > m^Saurin mo-
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fira , che non fi pub di la conchiudere co
fa alcuna. 

I I medefimo Autore oíTerva , che i pri« 
mi t iv i Criltiani portavano tanto lungi la 
pratica dclla genafleffione , che alcuni avea-
no fcavato i l pavimento, dove pregavano: 
e San Girolamo nferifee di San Giacomo , 
ch' egii ave a contratta una durezza ne5 fuoi 
ginocchi, eguale a quella de' camelli. 

G E N Ü S , Spezie , nella Lógica e nclla 
Metafifica, é quello che ha delie fpezie fot-
to di s é ; ovvero, egli é 1' origine e la ra-
dice di diverfe fpezie , congiunte tra cííc 
per qualche affinita , o mutua común rc-
lazione. 

I I Genus é una natura, o idea, cosí co-
muñe ed univerfale, che fi eftende "alie al
tre general! idee, e !e inchlude fotto di s é . 
Vedi GENÉRALE. 

Cpsl , anímale é un genus, rifpetto a «0-
mo , cd a bruto, perché V uomo ed il bru
to convengono nella comunc natura e ca-
rattere di anímale: cosí una figura retí i i i-
nea di quattro lati , é un genur , rifpetto 
ad un parallelogrammo , e ad un trape-
zium ; e cosí parimenti é fo/lanza , rifpet
to alia foftanza eíkfa , cioé al corpo , ed 
alia foftanza penfante , cioé i ' anima , o 
la mente. 

Una buona definizlone , dicono gli Sco-
laftici, confta del ge m u , o della dtíferenza. 
Vedi DEFINÍZIONH C DÍFFERENZA . 

In genérale fi puo diré che i l genus fia 
una claííc di maggiorc ampiezza che la /pe-
cies ) e ch'ei non é convertibile con efía ^ 
Imperocché quantunque poffyam diré , che 
ogni corpo é foftanza, non íi pub diré nul-
laditncno, che ogni foftanza é 'corpo. 

Aggiugni , che tutto quello che pub efler 
«letto del genus , pub parimeotc dirfi dclic 
fpezie fotto di eíTo; e.gr. quello che íidicer 
di ens , de 11' c líe re , cgualmtnte reggera , o 
potra dirfi def corpo. 

Gli Scolaftici definifeono il genus logjcum r 
un univeríale , i l quale é predicabile di diver
fe cofe di differenti fpezie ; c io dividono 
in due fatte : i 'una, genus fummum ^ che á" 
i l piu alto o piu genérale, al di fopra di cutí-
non v i é niente che íi pofía riguardar come: 
genus: l 'ahra, genus fubaltemurn ? che chia-
mano anche m é d i u m , 

GENUS Summum é quello che tiene »I fu-1 
preoio luogo nclla fuá glaffe ? o prsdicamcn-
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t o ; o quello che pub eífere divjfo in diver-
fe fpezie, ciafcuna delle quali é un genus r i -
fpetto ad altre fpezie poíle fot todieífa. Ve
di PREDICAMENTO. 

COSÍ nel Predicamento delle cofe che fuf-
ílQono da s é , la foflanza ha i l luogo e 1' ef-
fetto del genus f u m m u m , e predicafi di tut-
íe le cofe contenute in quella claífe ; im-
perocché e Platone, e uomo , e animale , 
ed anche fpirito , fono propriaraente chia-
mati foftanza. 

Percib vi fonotanti fumma genera r quan-
te vi fono claíTi di predicamenti o catego-
r i e . Vedi CATEGORÍA. 

GENUS Subalternum é quello che fendoim 
médium tra i l genus altiffimo , e la Ínfima 
fpezie, é taior coníiderato come genus , e 
talor eome fpezie. 

Cosí uccello , quand' é paragonato con 
an ímale , é una fpezie; quando con un cor
v o , con un' aquila & c . un genus. 

Genus fi divide di nuovo in remotum , 
ove ira eífo e le fue fpezie , vi é un al-
tro genus; e proximum , ove la fpezie é im-
mediate foíto di eífo ; come uomo, fotío 
animale. 

GENUS , fi piglia ancora per un caratte
l e , o per una maniera, applicabile ad ogni 
cofa di una certa natura, o condizione . — 
Nel qual fenfo eg!i ferve a fare delle divi-
l ioni capiíaü in diverfe icienze; come nel-
la mufica, nella rettorica^ nella botánica , 
íiell' anatoraia, & c . e. gr. 

GENUS, G E N E R E , nella Botánica, dino
ta un íineraa , o un cumulo di varié pian
te , le quai convengono in un qualche ca-
xattere comune , nfpetto alia üruttura di 
eerte parti; con che fi diflinguono da tut-
te le altre piante. Vedi PIANTA . 

La diflribuzione delle piante \ngenere, e 
fpecies, é aífolutaraente neceffaria per age-
volar la memoria , e impediré ch' ella non 
íia oppreífa e foverchio apparata da un' in
finita di differenti nomi . 

La cognizione di un genus , comprende,, 
in picciolo, quella di tutte le piante che ad 
cíío pertengono ; ciafcuna fendo denomina-
ta da qualche circoftanza , comune all ' in-
tera fpezie, per rifparmiarc T impaccio, di 
tanti nomi particolari. 

Non so qual cofa fimile fa i l volgo ñef-
f o , particolarmente nelf efempio de'ranún-
t a l i i ma neila roaggior parte deU' akrc 
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piante la difHcolta é infinitamente ma^-. 
giore, eífendo difficile trovare una qualche 
cofa comune fra eí í l , su cui fondare i l lo
ro genus . 

Quindi i Botanici diffenfcono tra loro 
quanto alia maniera di regolare qucíH ge-
ne r i , ed i caratteri, fopra i quali fono da 
ftabilirfi; la diíiribuzione delSig. Ray, veg-
gafi fotto l 'Art icolo PIANTA. 

Uno degli ultimi e migliori Scrittori , 
i l Signor Tournefort , dopo una lunga ed 
accurata difcuffione, s 'é determinato , ad 
imitazione di Gesnero, e di Colonna , di 
regolarü colla norma de'¿fiori e del frutto , 
coníideraíi infierne ; cosí che tutte le pian
te , che han della raífomiglianza in quefii 
due cont i , fono dell' iíieífo genus: e in ap-
preífo a c ib , le rifpettive differenze quan
to alia radice , al gambo , od alie foglie , 
fan le differenti fpezie, o fuddivifioni. V e 
di S P E Z I E . 

I I Signor Ray ha fatto alcune obbiezio-
n¡ a queña diftribuzione ; e ne é nata per 
cib una confiderabile controverfia fra i due 
Autori . La quiíhone era , fe i fiori ed i 
frutti baftaífero per fiabilire i generi, e de
terminare fe una pianta era di quefio o 
di quel genere . 

11 medefimo M . Tournefort introduce un' 
altra fpezie di genus, o claífe, ch 'é fol re-
golata dai fiori: egli offerva , che non ha 
mai fin ora incontrato piu di quattro diffe
renti figure di fiori ; che perb fono tutto 
quel che ritener dobbiamo nella memoria; 
di maniera che una perfona che ha una 
pianta in fiore, i l cui nome gli é ignoto, 
immcdiate vedra a qual claífe ella appar-
tenga negli Elementi della Bo tán ica : i l frut
to che appare alcuni giornidopo, determina 
i l [no genus nel libro medefimo ; e le altre par
tí dan la fuá fpezie. 

un follievo particolariífimo per la me
moria , l'avere folamcnte quattordici figure 
di fiori da ritenere , e con tal mezzo ef-
fere capaci di venir giíi a ben feicento e 
fettanta tre generi, che comprendoRo otto-
mila ottoccnto e quarantafei fpezie di pian* 
t e , che é i l numero di quelle che fin or 
ci fon note per la térra e per íl mare. 

GENUS , nella Muí ica , dagli antichi chía-
mato genus melodite, é una certa maniera di 
fuddividere i principj della melodia, cíoégF 
intervalli co.nfopanti nelje lov partí conem* 
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ne. Vedi INTERVALLO , CONCORDANZA , 
e CONCINNO . 

Confiderando i moderni Tottava , come 
i l pih perfetto inteivallo , e quello da cui 
tutte le altre concordanze dipendono nelia 
teoría prefente della Mufíca ; la divifione 
di quea' intervallo viene confiderata come 
contenente la vera divifione di tutta la fcala. 
Vedi OTTAVA, e S C A L A . 

Ma gli antichi adoperarono su quefb ca
po in diverfa maniera: i l diateííaron , o la 
quarta, era i l minore intervalio ch' eglino 
ammetteíTero come concordanza ; e perb 
cercavano prima come queda fi poteffe i l 
piíi adattatamente dividere ; dal che vennero 
a collituire il diapente, o la quinta; e i l dia-
pafon , o P ottava . 

I I diateífaron eflfendo cosí la radice od 
i l fondamento della fcala ; quei ch' eglino 
ch'ianvdno genera, fpezie, procedevano dalle 
vane fue divifioni ; e quindi definivano i l 
genur modulandi , per la maniera di divide-
re i l tetrachordo , e difporre i fuoi quat-
tro fuoni quanto alia fucceffione . Vedi T E 
TRACHORDO . 

I generi della mufica , erano tre; Venhar 
monicO) i l chromatico, e i l d ia tónico : gli ul 
t i m i due eran variamente fuddivifi ; ed an 
che i l primo , benché ordinariamente íi 
conti eífere fenza aicuna fpezie , puré di 
verfi autori hanno propoííe varié divifion 
fotto quefto nome , ma fenza daré noraipar 
ticolari alie fpezie, fíccome furon dati agí 
altri due. Vedi SPECIES . 

Quanto al carattere dei diverfi generi , 
vedi ENARMONICO , CHROMATICO , DIA
TÓNICO . 

Le parti o le divifioni di un diatenaron 
e' le chiaraavano i diafieml dei diverfi gene
r i , donde dipendono le lor difFcren7e ; e 
che neli' enarmonico fono particolarmente 
chiamate la diefts, e i l di tonura; nel chro
matico, V hemitonium, e i l trtemitonium j e 
nei diatónico, l ' hemitonium , o l imma , e 
tonus. 

. Ma fotto quefii nomi general! , che di-
fíinguevano^ i ^ f r / , v i fono altri diffcren-
íi intervalli , o ragiom , che cofiituifcono 
i colores gemrum , o le fpezie enarmoni
co , del chromatico , e del diatónico. Ag-
giugm , che quello che é un diadema m 
un genus, é un fiftema in un altro, Vedi 
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DiASTEMA j SISTEMA . Vedi anco D I A -
GR AMMA . 

GENUS , nella Rettorica . — Gl i Autori 
diñinguono i ' arte della Rettorica , come 
pur le orazioni e i difcorfi che in eíTa o 
col fuo raczzo fi fanno, in tre generi: dimo-
firativo, deliberativo , e g iudiz ia le . 

A l dimojlrativo appartengono i panegírící ^ 
i genethliaci, gli epitalatni, le orazioni fu-
nebri &c. Vedi ciafcuno fotto i l fuo capo, 
PANEGÍRICO, EPITALAMIO &C. —- A l ge
nere deliberativo appartengono le fuaíorie , 
le diíTuaforie , le commendazioni, Seo. 
A l giudiziale appartengono le difefe , e le 
a c cu fe . Vedi RETTORICA , ORAZIONE > 
&c. 

GENUS , nell'Algebra . — GH antichi A l -
gebrifti diftribuivano queft' arte in á u z g e n e r i j 
o fpezie ; genus logij i ieum, e fpeciofum . Vedi 
L O G I S T I C O , e SPEZIOSO. 

GENUS nelTAnatomia . — W genus nerva' 
f u m , chiamato anche il fiílema nervofo , é 
un'efpreíTione , frequente appreflb gli Auto
r i ; che íignifica i nervi , confiderati come 
un adunamento o fiftema di parti fimilari, 
diftribuite per i l corpo. Vedi Ñ E R V O , e pa r ' 
te SÍMIL ARE . 

I I Tabacco contiene molto fale acuto , 
cauflico , proprio a caufare irriíamenti neí 
fiílema nervofo : 1' aceto , prefo in fo-
verchia quantith , incomoda i l genus ner-
vofum. 

G E N Z I A N A , una radice medicínale, i l 
prodotto di una planta dell' ifieíTo nome : 
che gli antichi, per renderla piü confiderabi-
le , denominarono da Gentius, Re dell' l i l y -
r i a , che fi crede efiere flato i l primo che üe 
difeoperfe le ammirabili virtü . 

La radice genziana é di un colore giallic-
cio , e iutollerabilmente amara ; eü' é tai-
volt 3 cosí groíTa come i l braccio, ma piu 
d'ordinario é divifa in rami non piíi groííi 
del pollice: i l fuo gambo crefee diverfi pie-
di a l to , ed é a fia i lifcio e lufiro , benché 
divifo per nocchi di fpazio in ifpazio , da 
donde nafeono le foglie, che raflomigliano. 
a quelle della piantaggine . I fuoi fiori j 
che parimenti accompagnano i nocchi, fo
no gialli : ed i l fuo femé , piatto , rotondo, 
lifcio , e leggiero . 

Queña radice fi crede eccelleute contro i 
veleni, ed anche contro lapefle. Nel ruólo 

degli 
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í kg i i flomachici ella é la pr ima 5 rifcaklancb 
e corroborando lo flomaco, ed ajutando la 
digeftione. E U ' é fudorifica , e fí ufa con ríu-
íc i ia nclle febbri i n t e rmi t t en t i , onde alcu-
r i la chiarmno la Chinachina Europea , cd é 
un ingrediente nella teriaca . Efl traameti te 
fj adopera per le fe r i t e . 

L a planta ama i luoghi u r a i d i ; e trovafi 
cornuncmente a b b a ñ a n z a nella Borgogna- , 
su l ' A i p i , e ne 'Pirene! . E H ' é chiamata da' 
Botanic i , gentiana vulgar i s major , ellebori 
étlbi folio . Le Genziane che crefeono i n I n g h i l -
terra , fono piuttofto GentianelU . 

L a radice fi dee trafceglicre fecca , nuo-
v a , di una groíTezza moderara, e guernita 
di cinque piccol i r a m i , o fibre ; e , fe é 
poff ib i le , che fia feccata a l l ' a r i a : i l che fi 
d i ü i n g u e dal íuo co lore , eífendo nericcia d i 
d e n t r o , quando é feccata nel forno ; e d i un 
giallo á u r e o , quando é feccata dall ' aria . 

Acqua d i GENZIANA , V e d i 1' A r t í c e l o 
ACQUA . 

G E O C E N T R I C O , nel i ' Aa ronomia , 
s' applica a un planeta, od alia fuá ó r b i t a , 
per dinotare ch'egli é c o n c é n t r i c o con la t é r r a , 
o ch' €gli ha la térra per fuo cent ro , o l ' iñe í fo 
centro che la térra . 

T u t t i i pianeti non fono geocentrici : la 
Luna fola é prepriamente geocéntrica. V e d i 
PÍA NETA , LUNA , & c . 

GEOCÉNTRICA X¿ír/V»¿/«e di un pianeta , 
e la fuá lat i tudine veduta dalla térra*, o 1'in-
c ü n a z i o n e di una linea che connette i l plane
ta e la t é r r a , al piano deH'ec l i t í i ca della térra j 
0 della vera eclitt ica . 

O v v c r o , é l'angolo , che la predetta linea 
(connet tente i l pianeta e la t é r r a ) fa con 
una linea t irata perpendicolarmente al piano 
delP eclit t ica . Ved i L A T I T U D I N E . 

COSÍ, nella T a v . AJironom. fig. 40. V an
gelo $ 'Te t la enifura della La t i tud ine ¿fo-
centrica di quel pianeta, quando la t é r r a é 
1 n T ; e 1' angolo e t Q , la m i fu ra di ef-
f a , quando la t é r ra é in ? . Ved i L A T I T U 
D I N E . 

Luogo GEOCÉNTRICO di un Pianeta , é i l 
luogo in cui egli a noi appare, dalia tér
r a , fupponendo l'occhio i v i filíato : o v v e r o , 
é un punto nel l ' ec l i t t ica , a cui un pianeta, 
ved uto dalla té r ra íi nferifee. Ved i LUOGO, 
cd HELIOCÉNTRICO . 

G E O D i E S I A * , quella parte di g e o m e t r í a 
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pratica , che infegna a dividere , o fporre € 
deferivere le terre , ed i c a m p i , tra diverfi pro-
pr ie ta r j . V e d i GEOMETRÍA . 

* L a parola e Greca , yvcefrcuaxct, da ytf t é r 
r a , e S'UÍCÓ ) d i v i d o . 

GEODESIA , fi applica par iment i da a!-
cuni a tut te le opera i ioni di G e o m e t r í a , 
che fi compiono nella campagna . 

EU' é plü comunemente detta Agrimenfu-
r a , quando adoprafi nel mtfurar* le t e r re , 
i f o n d i , le t i rade, i paefi , le provincie & c . 
V e d i AGRIMENSURA, M I S U R A R E , LEVAR. 
piante & c . 

Vi t a l i s definifee la Geoda/la , arte di m i -
fu ra re le fuper f iz ie , ed i fo l id i , non con l i 
nee rette immaginane , í iccome faffi nella 
G e o m e t r í a , rna per mezzo d i cofe fenfibi
lí e v i f i b i l i , come per mezzo del raggi fo-
l a r i , & c . 

G E O G R A F I A * , la d o m i n a , o l a c o g n i -
zione della térra e come in fe íkf la , e 
quanto alie fue affezioni ; ovvero una de -
ferizione del globo íerref tre , e particolar-
raente della cognita ed 'abl tabi l parte di eífo , 
con tu t te le fue par t í . V e d i T E R R A . 

* L a parola e Greca , yíaypodptct, da yv , 
t é r r a , e ypeapó-j, f e r ibo , de/cribo. \ 

La Geografía fa un ramo della m a t e m á 
t i c a , della fpezie mi í la , in quanto che élla 
confidera la térra e le fue affezioni , come 
dipendenti dalla quant i t^ , e confeguente-
mente mi fu rab i l e j c i o é , la figura, i l fito, 
la magn i tud ine , 11 m o t o , le apparenze ce-
leíli & c . coi diverfi c i rcol i immagina t i s a l a 
fuá fuperfizie . V e d i MATEMÁTICA . 

La Geografía h dif l inta dalla Cosmogra
fía, come una parte dal t u t to : que í f u l t i 
ma confiderando 1' intero mondo viObile i l 
cielo e la té r ra . V e d i COSMOGRAFÍA 
Dalia topografía , e dalla chorografia , ella 
dií l inguefi , come i l t u t t o dalle p a r t í . V e d i 
TOPOGRAFÍA, CHOROGR AFIA , &C. 

Goln i t z confidera la Geografía o come efis-
riore f o come interiore: ma V á r e n l o con p iu 
di ragione la á i v i á e i n genérale , e fpeziale , o 
univerfale, e particolare . 

GEOGRAFÍA Genérale , o Univerfale , h 
quella che confidera la té r ra in genéra le , 
fenza alcun riguardo a part icolari paefi j o 
le cfftzloni comuni a tu t to i l globo , come la 
fuá figura, la fuá magnitudine , 11 fuo m o t o , 
la t é r r a , i l mare & c . Ved i GLOBO. 

GEO-
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GtOGRAFTA fpeziale o partlcolare ^ e quel-

ia che confidera la cof t i íuz ione deile diver-
fe r e g i o n i , o paefl ; i loro conf in i , la figu
ra , & c . con le montagne , i bofchi , le 
m i n i e r e , le acque, le piante , gh animah 
&G. i n quelle ; come puré i loro c h m i , c 
loro í l a g i o n i , ü ca ldo, la temperatura, la 
diftanza dall 'equatore, & c . h gh abi taron 
d i e í f e , le a r t i , i c i b i , le derrate, i coQu-
m i , i l l i n g u a g g i o , l a r e h g i o n e , la p o l í t i c a , 

l e C i t t a , , , , , 
La Geografía e mol to an t i ca ; almen la par

te fpeziale di eíía : i m p e r o c c h é gl i ant ichi 
Scri t tor i non o l t repa í ía rono la deferizione 
de' paefi ; o poco p iü d i geografict v i la -
fe iarono. 

Era coftume tra i R o m a n i , d o p o d i a v e r 
conquiflata e foggiogata qualche p rov inc ia , 
portare i n t r ionfo una car ta , odunarappre-
fentazione dipinta d i quelia Provincia , ed 
cfporla alia vifta degli fpetcatori.Vedi MAPPA. 

A l c u n i Stor ici nferifeono che i l Senato 
R o m a n o , i n circa 100 anni avanti C r i ñ o , 
mandarono de' Geografi in diverfe p a ñ i , per
ché faceíTero un1 aecurata mifura di tu t to i l 
g l o b o ; ma a gran pena n e v i d e r m a i lavente-
Cma parte . 

Pr ima di eíTi Neceo , R e d i E g i t í o , ordinb 
ai Fenicj d i fare delle of fervazioni , e prende
re aecurate mifure e piante d i tu t ta la coila 
d i Africa i lo che adempirono ín tre a n n i : 
D a r i o procurb che i l mare E t i ó p i c o , c la 
bocea del fiumelndo foífero defcr i í t i aecu-
ra tamente , e nc fofie levata la planta e la 
m i f u r a : e Pl inio riferifee , che AleíTandro 
nella fuá cfpedizione nel l ' A fia prefe due 
Geograf i , D i o g n e t o , e Bas tón , per raifura-
re e deferivere le ñ r a d e ; e che dai loro I t i -
nerarj g l i Scr i t tor i del l ' etadi feguenti pre-
fero molte par t icolar i ta . I n f a t t i fi pub of-
fervare , che dove la maggior parte delle a l -
t re ar t i fcapitano per la guerra , la geografía e 
la fortificazione fole vengono per cífa accre-
fciute c perfezionate. 

T u t t a v o l t a queft'arte dovette eflereadis-
mifura manchevole ed imperfetta ; attefo-
ché una gran parte del globo era allora i n 
c ó g n i t a ; in particolare tut ta l ' A m e r i c a , le 
par t i Settentrionali del i 'Europa e dell 'Afia ; 
la Ter ra A u ü r a l e , e la Mageilanica : e pero 
che non fapevano che la té r ra fi poteífe cir-
connavigare , c che la Zona tór r ida fofíe abi-
t ab i l e , & c . 

Temo I V . 
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t ra g ü a n t i c h i , fono g l i o t to l i b r i d i T o l o -
m e o ; tra i moderni , Joannes de facro bo-
feo deSphara, col commento d i C l a v i o : la 
Geographia , e V Hydrographia Reformata d i 
R i c c i o l i : Speculum T e n g di WeigeUo ; l a 
Geografía di de Chales, n t \ (v ioMundus M/Z" 
thematicus ; e fopra t u t t i Geographia Gehe-
ralis del Varenio con le aggiunte di Jur in : a 
che fi pub aggiugnere Elementa Geographia 
Generalis di L icbknech t : CompendiumGeO' 
graphicum delio Sturmio ; e Geographia del 
W o l f i o , nc ' fuoi Elementa Mathefeoi . 

GEOGRÁFICOÍW/^Z/O, é i l m i n u t o , o la fe f -
fantefima parte di un grado di un circolo maf-
fimo. Ved i MIGLIO , e G R A D O . 

GEOGRÁFICA Tavola . Ved i g l i A r t i c o l i 
MAPPA e CARTA . 

G E O M A N T I A * , una fpezie d i d iv ina -
z i o n e , la qual compiefi per mezzo d i pic-
c io l i puot i , fa t t i su la carta , a cafo ; e 
confiderando le varié linee e figure che que-
fii punt i prefentano ; e di la formando i l 
g iudiz io di cib che ha da venire , e deci-
dendo ogni que í l ione propofia. Ved i D I V I -
NAZIONE. 

* L a parola e formata dal Greco y a , t é r 
r a , eiiowTtia., d iv inaz ione; poicheVan' 
tico cofíume era d i gittare de piccolifaf-
f o l i n i f u l / « o / o , e d i la formare congettu-
re , in luogo de1 p u n t i , de' qi tal i fi f a ufo 
i n oggi. ^ 

PoÜdoro V i r g i l i o definifee la geomanzia 
per una fpezie di d iv inaz ione , efeguitacol 
mezzo di feíTure, o ferepoli fa t t i ful terre
n o ; e crede che i M a g h i Perfiani nc í i eno 
ftati g l ' inventor i . De Invent. Rer. l i b . 1. 
cap. 23. 

G E O M E T R I A * , lafcicnza o l a d o t t r i n a 
d e l l ' c í k n f i o n e , odellecofe eftefe ; c¡o¿ del
le l inee , delle fuperfizie , e de ' fol idi . V e d i 
L I N E A , SUPERFIZIE , e SOLIDO. 

* L a parola e Greca ^ ^¿y.usreíflí, formata 
da y v , t é r r a , e yurpav) raifurare ; l a 
necejfitcl del m i furaré la térra e le pa r t i 
ed i luoghi d i e([a avendo dato motivo aW 
invenzione de' princip) e delle rególe d i 
quejY arte ; che po i fi fono efiefe ed appli-
cate a moltijfme altre cofe , cosí che la. 
g e o m e t r í a , infiem coW ari tmét ica •> fono 
ora ilfondamento genérale d i tutte le mate' 
matiche. Z7^" M ATEMATICHE . 

LiGeomet r i a d 'ordinar io dividefi i n q u a í -
Q q tro 
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t ro p a r t i , o ra m i ; la p laBÍmetr ia , Fa l t imé-
t r i a , la longimetr ia , e la ftereomeiria . Ved i 
ciafcuna fotro i l fuo proprio A r t i c o l o , PLANI-
M E T R I A , A L T I M E T R I A , &C. 

La geometría di nuovo fi divide in teórica j o 
fpeculat iva, c p r a t i c a . 

L a prima contempla le prcprietadi della 
c o n t i n u i t a ; e d i m o ü r a la veri ta delie propo-
f i z ion i gencrali , chiamate Teoremi . V e d i 
TEOREMA . 

La íeconda applica cote fie fpeculai ioni e 
cotetti teoremi agli ufi part icolari nclla fo-
luz ion de 'problera i . V e d i PROBLEMA . 

La Geometría fpccu la tha , di nuovo , íi pub 
diÜinguere in elementare, e fublime . 

L a GEOMETR r A Elementare} o Comune, é 
queila che s' impiega nella confiderazione del
ie linee rette , e delle fuperfizie p iane , e de' 
fólidi indi g e n e r a í i . V e d i PIANO, &C. 

L a GEOMETRÍA p iü a l t a , o fublime , é 
quella che adoprafi nella confiderazione del
le linee c u r v e , delle fezioni con iche , e de' 
corpi forman di e ñ e . V e d i C U R V A , &C. 

É r o d o t o , l i b . i i . eStrabone l i b . x v n . af-
ferifeono che g l i Egizj fono í la t i i p r i m i in 
ventor! della G í - o w e m ^ ; eche le inondazio-
ní annue del N ; ! o v i han data loccaf ionc; 
i m p e r o c c h é portando via q u d fíume t u t t i i 
l i m i t i e fegni delle terre e de'beni de' p r i -
v a t i , e coprendo tut ta la faccia del paefe, 
fu i l popólo cof t re t to , d i cono , a contradi-
flinguere le terre coila confiderazione della 
lor figura e quan t i t a ; e s i , con 1'efperien-
za e con 1' ufo fi formaron© un m é t o d o , od 
un a r t e , che fu V o ñ g m e á e l h G c o m e t r i a . — 
U n a ulteriore confiderazione d e ' d i f e g n í , e 
delle figure de' c ampí cosí prefe, e mifura-
te con proporzione , naturalmente i i guidb 
alia feoperta d i alcune fue eccellenti e í tu-
pende propr ie ta ; la quale fpeculazione con
tinuamente ere icen do e perfezionandofi , 1' 
arte crebbe anch'cl la per g r a d i , ficcome con
t inua a crefeere fin al d i d ' o g g i . Giofeffo 
tu t tavcl ta , pare che attribuifca l ' invenzione 
agli Ebrei : ed a l í r i tra g i l ant ichi fanno 
M e r c u r i o l ' inventore . Polyd.Verg . de Invent. 
Rer. j . i . c. 18. 

La provincia della geometría é quafi i n f i -
r /ua: poche delle noftre idee v i fono , che 
non fi poífono rapprefentare a l l ' i r r imág jna -
zione per mezzo di l i n e e , per loche clleno 
diventano tofio di confiderazione geométrica', 
la geomema fola cífendo queila che fa cora-
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paraz ion i , e trova le relazionl delle linee 
Ved i L I N E A . 

L ' A f l r o n o m i a , la M u f i c a , la Mcccanlca , 
e in una parola tu t te lefeienze che confide-
rano le cofe fufeettibil i del piu e delmeno ; 
cioé tut te le feienze precife ed efatte , íi 
poífono riferire alia geometría : i m p e r o c c h é 
tu t te le veri ta fpeculative confiflendo f o l -
tanto nelle relazioni delle cofe, fi p o í í o n o 
riferire a linee . Se ne poíTcno trar con fe-
guenze ; e quefte confeguenze, d i n u o v o , 
efiTendo refe f e n f i b i l i , per mezze di l i n e e , 
elleno diventano ogget t i permanenti , co-
fiantemente efpofie ad una rigorofa a t í e n -
zione c disamina : e si abbiam oppor tuni -
tadi inf ini te e di efplorare la loro certezza, 
e di portarle piü ol tre . V e d i A R T E , e 
SCIENZA . 

L a r a g í c n e , per efempio , per cui n o i 
conofeiamo cosí d i f i in tamente e precifa-
mente le concordanze chiamate ottava , 
qu in t a , q u a n a , & c . fi é , pe rché abbiamo 
imparato ad efprimere i fuoni per mezzo 
di l inee , cioé per via d i corde efattaraente 
divife : c p e r c h é fappiamo che la corda 
che fuona 1'ottava, é doppia di quella chs 
ella fa ottava con efía ; che la quinta é nella 
ragione fesquialtera. cioé come tre a d u e ; e 
si del r imanen te . 

L ' orecchia fieífa non pub giudicare de' 
fuoni con tal precifione; i fuoi giudizj fo
no troppo legg ie r i , v a g h i , e v a r i a b i l i , co
sí che non ponno formar feienza. La piü 
fina e meglio a r m ó n i c a orecchia, non pub 
diftinguere mol te differenze de' f u o n i ; ond' 
é che parecchi mufic i negano tai difFeren« 
z e , come quel l i che ne fanno giudice i l lo
ro fenfo. A l c u n i , e.gr. non ammettono dif-
ferenza tra un ' ottava e tre d i t o n i : ed a l -
t r i , niuna tra i l maggiore ed i l m ino r 
tuono ; la comma , che é la real diffe-
renza , é per cffi infeofibile , e m o l -
to p iü la feisma , che é folo mezza la 
c o m m a . 

Solamente per v i a della ragione adunque, 
noi impar ia rao , che la lunghezza délla cor
da che fa la differenza tra certi fuoni , ef-
fendo divif ibi le in diverfe p a ñ i , v i pub ef-
fere un gran ndraero di differenti fuoni 
contenuti in efifa, u t i l i nclla mufica , i qua-
i i í u t t a v o l t a non pub 1'orecchia di í t ingue-
r e . Donde fegue, che fe non ci foíTero entra-
te l 'ar i tmetica e la geometr ía , noi non arem-

nio 
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tao avuto que! che chiamafi regoiare e de-
terminata Mufica", e che í a r e m r a o fol r m -
f c i t i in quefl 'arte per una certa buona ío r -
t u n a , o per forza di fantafia i cioé la M u -
fica non farebbe flata una fc.enza fondata 
fopra incontraHabili dimoftrazioni : abben-
ché non fíneghi, che le ane compofie con 
Ja forza del genio c del! immas.nazione , 
fono di ordinario piü grate all orecchio , che 
le comporte per regola . Ved i SUONO , GRA
V I T A ' , CONCORDANZA &C. 

COSÍ neiía meccanica , la gravezza di un 
pefo, e la d i í lanza del centro di queflo pe-
fo daí f u l c r u m , o punto da cui egli é rec
to e í b í k n u í o , eífendo fufcetí ibi le di piü c 
di rneno , fi poíTono ambo cfprimere con l i 
nee ; donde la geometría le diventa applica-
bile ; ¡n v i r t ü d i che , infini te ícoper te fi fo
no fatte , di un ufo c ñ r e m o nella v i t a . V e d i 
B l L A N C I ^ i , & c . 

Le linee e le figure geometriehe non fono 
atte folamcnte a rapprefcntare a l l ' immagina-
zionc le relazioni tra le raagnitudini, o t r a 
cofe fufcet t ibi l i di piü e di m e n o ; c o m e g l i 
fpaz j , i t e m p i , i pef i , i m o t i & c . ma pof-
fono anche rapprefcntare cofe , le quali i n 
n i un aitro modo la mente pub concepire , e. gr. 
le relazioni delle magn i tud im incommcnfura-
b i l i . Ved i INCOMMENSURAEILE . 

N o n pretendiarao nondimeno , che t u t t i 
i f o g g c t t i , i quali abbiamo d'uopo d' inve í l i -
gare e ftudiare, fi po í i ano con linee efpri-
m c r e . V e ne fon m o l t i , a quefta regola 
non r iduc ib i i i : cosí , la cognizione di un 
D i o infini tamente potente , inf in i tamente 
g i u ñ o y da cui tut te le cofe dipendono, ed 
i l quale ordina e vuoic che tu t te le fue crea-
ture efegui ícano i di íui comandi r per ren-
dcrfi idonee ad eífer fe lie i , é i l pr incipio d i 
t u t t a la roorale, dal quale mi l l e i n n e g a b ü i 
confeguenze fi pofibno dedurre i e non per 
tanto íi poí íon gia né ta i confeguenze » 
ned i l pr incipio con linee , o con figure 
cfprimere » Malebr . Recherch* de la Ver* 
Tova* I I . 

Per verita leggiamo nellc antiche memo-
rie , che g l i Egizj erano f o l i t i cfprimere 
tut te le loro nozioni filofofiche, e t eo leg i -
che con linee geometriehe . Ne l l e loro i n -
veft igazioni della ragion delle cofe , cífer-
vavano , che D i o e la natura a í f e t t ano le 
pfoporzioni armoniche , le linee perpendico» 
l u x % le paralkle ? i c i rcol i , i t r i a n g o l i , i 

quadratl j e qu ind i venivano i n d o t t i iSacer-
d o t i ed i Fi lofof i a rapprefentare le opera-
z ioni divine c naturali con tai figure: nel 
che furono feguitati da P i t í ago ra , da Pía to
ne , & c . Donde quel detto di Boezio, nu l -
lum divtnerum jeientiam uyíuyLirpitov , att ings-
re poffe, cioé non potere uno j i l qual non sm 
d i geometria , accignerfi alio fiudio delle d i v i 
ne cofe, odacqui r ta rne lafc ienza . V e d i PLA
TÓNICO , P l T T A G O R ICO , & c . 

M a deefi o í í e rvare , che queft' ufo della 
Geometria appreífo g l i an t ich i non fu r igo-
rofamente feientifico , come fra noi , ma 
piuttofto fimboiieo \ eglino non arguiuano t 
o riducevano cofe e proprietadi ignote , da 
linee ; ma rapprefentavano o delineavano 
le cofe ch 'c ran note . I n fa t t i elleno non 
fi adopravano come mezzi o i n í l r u m c n t i d i 
feoprire , ma come imraagini o caratteri r 
per cenfervare, o comunicare le feoperte fat
t e . Vedi SÍMBOLO, eGEROGLIFICO . 

" G l i Egizj ( o í íerva Gale ) ufavano fi-
„ gure geometriehe non fojamente per efpri-
„ mere le gensrazioni , le rautazioni, e le 
„ diftruzioni de' corpi ma la manie ra , g l i 
„ a í t r i b u t i , & c . dello fpir i to del l ' U n i v e r -
„ f o , che diffondcndofi da! centro della fuá 
„ u n i t a , per i n f i n i t i c i rcol i concentrici , per-

vade t u t t i i c o r p i , ed empie cgni fpaz io» 
„ M a fra tutte le figure, eglino piü che a l -
„ t ro afFettavano i l circolo , ed i l t r i a n g o l o ; 
, j i l p r imo s come la piü perfetta , la p i ü 
„ fempl ice , la piü capace & c . di tutte le 
n figure; per lo che Hermete lo prefe per 
„ rapprefentare la natura d i v i n a ; dcfin 'ndo 
„ D i o , un circolo od unasfera i n t e l l e í t u a -
„ le , i l cui centro é per t u t í o , ed i n 
„ niun luogo la circonferenza . a Vedi 
K i r c h . Oedip. JEgypt. e Gale , Philof.Gensr* 
1. 1. c. % i 

L'antica geometria fu r i f l r e t t a i n m o l t o a n -
guf i i confím , a paragon della moderna . 
El la fi e í k n d e v a í b l a m e n t e alie linee ret-
te j ed alie curve del pr imo ord ine , od alie 
fezioni coniche ; laddove nella geometria mo
derna G fono introdot te nuove linee di or-
d i n i piü a l t i , e di un numero inf ini tamente 
maggiore . V e d i CURVA . 

G l i S c r i t t o r i , che hanno col t ivata ed ac-
crefeiuta la geometria, fí pof fonod i íHngucre 
i n e l ementan , i n p r a t i c i , ed in quell i della 
geometria piü fub l ime , 

G l i Sc r i t to r i principal i d i elemeoti , 
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vcggano enumeran í o t t o V A r t i c o l o E L E -
MENTÍ . 

Quel i i della piu a \ t i geometría fono Arch i -
snede , ne'fuoi l i b r i de Sphara , Cj/lindro , 
& Circul i Dimenftone; come pur de Spira-
l ibus , Conoidibui , Sphxroidibus , de Quadra-
tura Paraboht, e Arenarius \ Kepiero nella 
Í ^ S t e r e o m e t r i a n o v a ; Cave la r io , nella fuá 
Geometría Ind iv i f tb i l ium j e T o r r i c e l l i , de 
Solidis Sph.tr a l i bus ; Pappo AlefiTandrino , i n 
C d U t l t o n i b u i Mathematicis ; Paolo G u d i n o , 
•nelle fue Mee canica e Statica y Barrow n t l l c 
fue LeBiones Geométrica ; Huyghens , de 
C i rcu l i magnitudine ¡ Bullialdus , de Lineis 
Spiralibuf ,* Schooten , nelle fue Exercitatio-
Mes Mathematicx ; de B i l l y , de Proportione 
Harmón ica ; Laiovera , de Cycloide ; Fcr. 
E rne0 . C o m . ab H e r b e n ü e i n in Diatomecir-
culorum ; V i v i a n i , i n Exercitationes Mathe-
wat . de Formatione, e Menfura Fornicum ; 
Bap. Palma in Geomet. Exercit, e Apo l lon io 
Pergeo, de SeSiione Rat ionis , 

Quanto alia geometría p ra t ica , i piü píeni 
e complct i T r a t t a t i fono quell i d i M a l l e t , 
í c r i t t i in Francefe , ma fenza le d imoí l r ax io -
11 i ; e quelli di S c h w e n í c r , e Cantz lerus , 
i o alto-Tedefco . <—In q u t í h claffe fi han da 
porre altrcsi le Geometrie Pratiche di Clavio , 
d i T a c q u e t , e di Ozanam ; la ¡cuola degli 
Agrimenfori di de la H i r e \ la Geodiefia di 
R h e i n o i d o ; la Stereometria di Har tmano Be-
yero ; la Geometría Subterránea di V o i g t e ! , 
tu t te in a l to-Tedefco; Hul f ius , Galileus , 
Go l dmannus, SchefFelí} ed O z a n a m , fopra 
51 Settore, & c , 

Ca ra t t e r í nella GEOMETRI A . V t d i C A R A T -
T E R E .-

GEOMETR T A Sferíca . V e d i SFERICO . 
G E O M E T R I C A M E N T E proporzional í , 

fono quantiradi in proporzione c o n t i n ú e ; 
Je quaü procedono nel l ' i íkífa coftsnte ra-
gione , come 6 , 12, 24 , 48 , 96 ,192 , 5ÍC. 
V e d i PROPORZIONALÍ. 

Elleno fono cosi chiamate , in con í rad i -
ñ i n z i o n e dalle quantitadi equ id i íFe ren t i : le 
quali c h i a m a n í i , benché a l q u a n í o iropropria-
í r .ente , ar i tméticamente proporzionalí . Ved i 
ar i tmét icamente PROPORZIONALÍ . 

G E O M E T R I C O , quelio che ha relazione 
alia Geometría.. Vedi GEOMETRÍA . 

C o s í dlc iama un m é t o d o geométrico , un 
genio geométrico , un r igor geométrico, una 
ib f imt io i* | « cwetrica , una dimoílrazione 
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geométrica . V e d i D I M O S T R A Z I O N E ; 
& c . 

La Geomet r í a , anch ' e l l a , fembra che cr 
conduca in errori : dopo di avere una vo l -
ta r i do í t a una cofa a confiderazione geomé
trica , e trovato ch 'e l la corrifponde un po* 
efattamente , noi feguit iam la traccia , ci 
compiaciamo deiia certezza c della bellezza 
o confeguenza delle d i m o ñ r a z i o n i , ed ap-
pl ichiamo vie piu o l t r e , ed oltre la geome
t r í a , fin che fot f f i f i lmo ol tre feorriam lar 
natura . D i qua é , che tu t te le macchine 
non riefeono : che tutte le compofizioni d i 
muf ica , nelle quali fi fon oflTervate rigoro-
( a m e n t é le concordanze , non piacciono : che 
le piü efatte computazioni a í l r o n o m i c h e non 
fempre predicono i l terapo precifo e la quanti-
ta d i un ' ecliííe & c . 

La ragione fí é , pe rché la natura non é 
un mero a ñ r a t t o ; le leve meccaniche e le 
r u ó t e non fono linee e circoli geomet r ic i , 
come fpeíTo fi fuppone che fieno: i ! g u ñ o 
per le arie o canzoni non é 1' irte fío in tut-
t i g l i u o m i n i , ne in t u í t i i í e m p i ne l l ' no
mo m e d e í i m o : e quanto aü ' a r t ronomia , non 
v i é rego'arita perf.-tta ne' m o t i de' Pia-
n e t i ; Is lor orbi te difficilmente pajón po-
terfi r idurre a qualchs determinata nota 
f igura. 

G l i errori adunque , ne' quai cadiamo , 
n e l l ' A í l r o n o m i a , nella M u f i c a , nella Mee-
canica , e nelle aitre feienze alie quali viene 
applicata la geometría , non nafeono propria-
m e n í e dalla geometr ía , ma dalla faifa , e r ró 
nea applicazione di e í í a . Malebr . Rechcrch. 
de la Ver. 

GEOMÉTRICA conflruzione di un'equazio-
ne , é i ' inventare e tirare l inee , e d i í cgna r 
figure, colle quali fi dirnoflr i , Pcquazione, 
i l teorema, od i l canone eífere geomét r i ca 
mente v e r i . Ved i CONSTRUZIONE delleequa-
z i o n i . 

Linea , o curva GEOMÉTRICA , chía ma
ta anco línea algebraica , é quella in cui la 
relazione delle abfciífe alie íemi oidinate fi 
pub c í p r i me re con una equazione algebraica . 
V e d i CURVA algebraica. 

C o s í , fupponcte i n u n c i r c o l o , T&v.Geo-
met.f ig. 52. A B r - ^ AP — v P A / ! 
f a r a P B = : ^ — ^ 
c h é P M 2 = r A P ; P B , . D i 
nuovo íupponendo P C = y , A C zrz a V M ^ J l 
ailor í m MC2. — P C ^ P M 2 , c i o é , a* 

a A P ~ v P M = : ^ ; allor 
, e confegu ente mente, poi-
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— x ' z = y ~ T a v . A n a l . fig. B. Vedi EQUA-
ZrONE . « i r 

Le W Pemriitrkhe fi diftinguono m da -
fi, ordiní , o generi, fecondo i i numero del-
le dimenfioni delt'equaxfone , che efpnme 
la rdazione tra ¡e ordmate e íe abíciüe ; o , 
10 che coincide alio íleífo, fecondo i l nume
ro de 'pumi, ne'quaii pofTono eíTere tagiia-
te da una linea retía . 

C o s í , una linea del primo ordme faia ío-
lameníe una linea re t í a : queüe del fecon-
do, o deh'ordine qu^dratico , íaranno i l cir-
coló, e le fezioni coniche \ e queüs del te'r-
zo , od ordine cubico , faranno le parábolo 
cubiche e Neiliane, la ciííoide degli ant i -
chi , &c. VediCiRCOLO, Sezionc Qoy. iCh , 
PARÁBOLA, CISSOÍDE , &c. 

Ma una curva del primo genere ( perché 
una linea retta non fi puo noverar tra !e cur
ve ) é la (lefia che una linea del fecondo or
dine; ed una curva del fecondo genere , la 
íleífa che una linea de! t^rzo ordine \ ed una 
linea di un ordine infinitefimo é queila, cui 
una linea retta puo tagiiare in punti infini-
ti ; come la fpírale , la cicloide, la quadra-
t r i x , ed ogni linea generala per le infinite 
rivoluzioni di un raggio. Vedi LÍNEA . 

Tutravo'ita, non é i ' cquizione , ma la de-
ferizione, che fa la curva una linea o curva 
geométrica : i i circolo é una linea geométri
ca , non perché egli 0 puo efprimere con 
una equazione, ma perché la faa deferizio-
ne é un poíluiaío: e non la fempiieita del!' 
equazione, ma la facilita della dtfcrizionc, 
ha da determinare la fcelta delle linee per 
la coftruzion di un problema. L'equazione 
che cfprime una parábola, é piu fempiies 
che queila che efprime un circolo ; e puré 
11 circolo , a cagion della fuá piu fempüce 
coOruzione, viene ammeífo avaati di eíFa. 

I I circolo , e le fezioni coniche , fe voi 
badate alie dimenfioni de 11'equazioni , fono 
delT ideíío ordine , e puré i l circolo non é 
noverato con efle nelia coílruzlone de' pro-
biemi , ma a cagione della fuá femplicc de 
fcrizione , viene depreífo ad un ordine pia 
baíío , cioé a que-io della linea retta : cosí 
che non é improprio efprimere con un cir
colo, que! che fi pub efprimere con una l i -
riea r e t t i : ma é ua fallo coílruire per mez-
'io delle fezioni coniche quclb che fi pob 
Conüruire con un circolo. 

Fcrdb j ' p la icgge fi dee prendere dalle 
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dimenfioni dell' equazioni, come s'á oíícrva-
to nel circolo, e si deefi levar via la diñin-
zione tra problemi piani c problemi folídi: 
ovvero fi dee concederé che la legge non fia 
rigorofaraente oíTervata nellc linee di fpezie 
fuperiori ; ma che alcune , a cagion della 
loro piu fempl ce deferu ione , fi poflTon pre
feriré ad altre del medefimo ordine, ed ef-
fere noverate con le linee di ordini inferior!. 

rféHé coftruzioni che fono egualmente geo-
metriche, le p iu femplici fono fempre le pre
ferí te : quefia legge é cosí univerfale , che é 
fenza eccezione . M : \ le efprcffioni algebra/, 
che non aggiungono niente alia fempiieita 
della coftruzione i le mere deferizioni delle 
linee fono qui folamente da confiderarfi j e 
quefte fole farono confiderate da que' gco-
metr i , che unirono un circolo con una l i 
nea retta. E fecondo che quefte fono facili 
o djffteiíí , la coftruzione diventa facile a 
diffiéiie : e pe re ib egli é efiraneo alia natu
ra de'la cofa, da quaíunque altra cofa pren
dere e ñabilir leggi intorno alie coníhuzio-
n i . Vedi CONSTRUÍ IONE . 

O dunque cogli antichi dobbiamo cfclu-
dere tutte le linee, eccetto che il circolo , e 
forfe.le coniche fezioni, dalla Geometría , 
oppur ammetterle turte fecondo la fempii
eita della deferizione : fe la trochoide fi am • 
metteíTe nella Geometría, potreramo , col 
fu o mezzo , dividere un angolo in quaíun
que data ragione ; perché dunque vorrete 
biafimar coloro , che faccífero ufo di queila 
linea , per dividere un angolo nella ragione 
di un numero all'altro ; c foflencrc che que
ila linea non fía definita da un'equazione, 
ma che voi dovete far ufo di quelle linee 
che fono definí te per raezzo di equazioni ? 
Vedi TR ANSCENDENTALE . 

Se, quando un angolo foffe da dividerfi , 
per efempio, in icoiparti*, noi foffimo ob-
biigati d i recare una curva definita per m?z-
zo di ua' equazione di piu di cento dimtn-
íioni , a far i ' opra; lo che niuno faprcbbc 
delcrivere, non che intendere j e doveíTima 
preferiré queda alia trochoide, che é una l i 
nea aífai nota, e deferitta fácilmente mercé 
i l moto di una mota , o d' un circolo , chi 
non vedrebbe raí íurdi ta? 

O dunque la trochoide non fi debbe mai 
punto ammettere nella geometría, od ahn-
menti nella coftruzion de'problemi ella é d* 
prsfcrirü a lutte le linee di una piu dííBeile 
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ckfc r i z io i i e : e la ñeíTa ragione m i l i t a per le 
a l í r e cu rve , 

Q u i n d i , le t r i f lez ioni di un angolo per 
xnezzo di una conchoids » che Archimsde 
ne* fuoi Lsmmi y e Pappo nelle fue Collei io-
n i , hanno preferito a l í ' i n v e n z i o n e di tut te 
le altre in quedo cafo , dcbbonfi concederé 
p c r b u o n e i poiché o dobbiamo eíc ludere tut-
í e le l i nee , tol tone i i circolo e la linca ret
í a , dalla G e o m e t r í a % o ammetterle íecondo 
la fcmplici ta delie lora defcrizioni i ael qual 
cafo , la conchoide non la cede a veruna , 
fuorché al c i r c o l o . L ' cquaz ion i fono]efpref-
f ioni di computo a r i t m é t i c o , e propriamen-
te non hanno luogo nella geometr ia , fe non 
che fin quanto le quanti tadi veramente geo-
metriche ( c i o é , l inee , fuper fu is , f o l i d i , e 
proporzioni ) fi pub d i ré che alcune fono 
eguali ad a l t r e : le raoltiplicazioni, le d i v i -
f i o n i , e t a l i altre computazioni fono rice-
vute nuovamente nelia Geometria , e c i b f o r -
íe contro i l pr imo fcopo e difcgno d i que-
ü a fcienza ; i m p e r o c c h é chiunque confidera 
la co í l r uz ione de' problemi per via di una 
linea retta e di un c i r c o l o , t rova ta dai pr i -
m i G e o r a c t r i , f ác i lmen te s 'accorge, che la 
geometria fu introdotta , affinché fpeditamen-
te e v i t a í T i m o , con tirare e difegnar linee j 
i í tedio del c o m p u t o . 

E g l i par dunque , che non d o v r i a n f í c o n -
fondere le due fcienze: g l i ant ichi infa t t i le 
diftinfero con tanto ftudio , che non in t ro -
duflero mai t e r m i n i a r i t m c t i c i nclla geome
t r í a ; ed i m o d c r n i , confondendole , hanno 
perduto alquanto di quelJa femplici ta , i n 
cu i 1' cleganza della geometria principalmen
te confifte. I n fomma , queilo é a r i t m é t i 
camente piü femplice , che é determinato 
da piü fempl ic i equazioni ; ma queilo é geo
m é t r i c a m e n t e piü femplice che é determi
nato dalla piü femplice defcrizionc di linee ; 
cd i n g e o m e t r í a , queilo fí ha a riconofeere 
per mig l io rc , che e g e o m é t r i c a m e n t e p i ü 
(empl icc . 

GEOMÉTRICO luego ( l o c u i ) che chiamafi 
anco meramente lo rn t . V e d i L o cus . 

GEOMÉTRICO mezzo ( m é d i u m ) . Vedi, 
MÉDIUM % 

GEOMÉTRICO, ofeulum, V e d i EVOLUTA , 
«d OSCULUM . 

GEOMÉTRICO Paffo, é una m i fura che 
con í i a di cinque piedi , V e d i P^SSO % c 
PlEJeE 
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GEOMÉTRICA F i a m a , n e l l ' a r c h i í e t t u r a . 

V e d i P i ANTA . 
GEOMÉTRICO Piano . V e d i r ar t icolo 

PIANO. 
GEOMÉTRICA Progreffione , é una ferie 

d i q u a n t i t a d i , in proporzionc^owemVar con
tinuara , cioé che crefee o decrefee nel la 
íleífa ragione. V e d i R A C I O N E . 

COSÍ, e.gr. i , 2 , 4 , 8 , i ó , 32 ,^4, e 
128 : 729, 243 , 8 1 , 27 , 9 , 3 , 1 , fono 
progre í í ion i geometriche. Ved i geométrica P a o -
GRESSIONE . 

GEOMÉTRICA Proporzione^ chiamata an= 
co a íTolu tamente e femplicemenle , propor
cione , é una fimilitudine o iden t i t ad i ragio-
n i . V e d i RACIONE . 

C o s í , fe A é a B , come C a D , fono 
i n proporzione geométrica: cosí 8 , 4 , 30 e 15 
fono geométricamente proporzionali . V e d i 
PROPORZIONE. 

GEOMÉTRICA [cala * V e d i DIAGONALE 
fe a l a . 

GEOMÉTRICA ¡oluzione di un p rob lema , 
é quando i l problema viene direttamente 
fciol to giufta i r igoro í i p r inc ip j e rególe del
la geomet r i a ; e per v ia di l i nee , che fono 
veramente geometriche. V e d i PROBLEMA , e 
SOLUZIONE. 

I n quefio fenfo d i c l a m o , foluzione geomé
trica , per contradiftingueria dalla meccani-
ca , o inrtrumentale , dove i l problema íl 
fcioglie ú n i c a m e n t e per via della regola e, 
del c o m p a í f o . Ved i M E C C A N I C O . 

I l medefimo termine parimente íi ufa i a 
oppo í i z ione a tut te le fo luz ion i indiret te e 
inadequate, come per mezzo di ferie i n f inU 
te , & c . V e d i SERIE H 

N o i non abbiamo maniera geométrica d i 
trovare la quadratura del c i r c o l o , la d u p l i -
catura del cubo , o due medie proporziona
l i ; abbiamo bensi delle maniere meccani-
che , cd a l t r e , per via di ferie i n f i n i t e . V e 
di QUADRATURA, DUPLICAZIONE , e PRO-
y O R Z I O N A L E ^ 

G l i a n t i c h i , per detto di Pappo , fí sfor-
zarono i n vano di giungere alia t r i í fez ionc 
d i un angolo , e per trovare due medie pro
porzional i per mezzo d i una linea ret ta e 
d i un c i r c o l o , A p p r e í í o cominciarono a con-
í iderare le proprieta, di diverfe altre l inee , 
come della conchoide, della ci íToide, e del
le fezioni coniche , e col mezzo di alcune, 
di quede i ludieron® di fe i orre coteí l i pro» 
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b l c m i . A l i a f ine , avendo plíi a fondo efa-
sninata ia materia ; ed eíTendo ñ a t c r iccvu-
te nella G e o m e t r í a le íezioni coniche, egn-
no diftinfero i problemi ^ o w ^ " i n tre rPe' 

^ i ^ l a Problemi P / W , che derivando la 
l o r o origine da linee fopra un p i a n o , polTo-
no eífere fc ioi t i col mezzo di una linea ret-
t a , e d i un circoio . Ved i PIANO. 

2o. Scl idi , che fciolgoníi col m e i z o d i 
linee* d i r ivant i la loro or igine dalla confi-
derazione di un fol ido , cioé di un cono o 
V e d i SOLIDO. 

3 ° . L inean , alia foluzione de' qual i fi r i -
chicggono linee p iü comporte . Vedi L I 
NEARE . 

Secondo querta d i r t inz ione , no i non ab-
biatn da fciorre problerai fo l id i con altre 
linee , che colle fezioni comiche ; fpeziaí-
mente fe non han da ricevcre nella geo-
mc t r i a altre linee che le r e t t e , i l c i r c o i o , 
€ le fezioni coniche. 

M a i moderni avanzando m o l t o piíi i n 
la , han r iccvute nella G e o m e t r í a tut te le 
l inee che poí íono. eflere efpreífe per v i a d i 
cquazioni ; ed hanno dirtinte giufta le d i -
mcof ion i dell ' equaz ion i , coteí te linee in fpe-
zie j faccndo una iegge, che non fi coftrui -
fea un problema per raszzo di una linea d i 
fpezie fuperiore , i l quale cortruir fi poífa per 
una di fpezie infer iere . Ved i GEOMÉTRICA 
L i m a . 

GEOMÉTRICO quadrato . V e d i QUADRATO. 
GEOMÉTRICA T a v o l a . Ved i T A V O L A . 
G E O P O N I C O , c ió che fi rifenfce a l l ' 

agr ico l tura , V e d i AGRÍCOLTURA. Catone , 
Var rone , Columel la , Pal ladlo, c P l i n i o , 
fono talor chiamati fer i í lor i Geoponici. V e 
d i GEÓRGICO . 

G E O R G I C O * , quello che fi riferifee 
alia c u l t u r a , od aratura della t é r r a . V e d i 
AGRICOLTURA . 

* L a voce % Greca , yzoúpyiKoí , da yv , 
t é r ra , ed ípyk^opa i , op t ro r , lavorare . 

Le Georgiche di V i r g i l i o , fono quattro l i -
b r i compoí t i da quel Poeta su 1'agricoltura. 

G E O S C O P I A * . una fpezie di cognizio-
ne della na tura , e delie qualita del ter reno: 
ottenuta con efaminarlo e confiderarlo. V e 
di SUOLO , c T E R R E N O . 

* L a p i r d a e formata da l Greco y n , tér
r a , e ox-j-n-iü) confidero, g u a t o . 

L a Geofcopia é puramente congetturale ; 
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ma le fue congetture fono aíTai ben fondaíp 

G E R A R C H I A , HIERARCHIA » , nella 
T e o l o g í a , rordine , o la fubordinazione , 
t ra i diverfi c o r i , o ranghi di angioli » V e 
di ANGELO. 

* L a parola e Greca, ^hpapxia , formato 
da ítpos > facer ed apxv » principatus . 

d . Upa otp%v , comando facro , regola-
nelle cofe ¡acre . 

S. D i o n i f i o , od a l t ro degli an t ichi S c r í t -
t o r i 5 ílabilifce nove c o r í , ovver o rd in i di 
f p i r i t i celefli; c ioé de' Serafini , de' Chembi-
n i , de' T r o n i , dclle Dominaz ion i , de' P r i n -
c i p a t i , dclle Pcdejlh , del le V i n ü , degli A w 
geíi e degli Arcangel i : e quefii, ei g!i d i v i 
de in tre gerarchie. Vedi S E R A F I N O , C H E -
RUBINO, &C. 

GERARCHIA , fi ufa anco fopra la t érra , 
per dinotare la fubordinazione tra i P r e l a t i , 
e g l i a l t r i ecclcfiaftici . Vedi E C C L E S I A S T I -
CO , ORDINE , PRETE , & c . 

G l i A r c i v e f c o v i , i V e í c o v i , i P r e t í , e £ 
D i a c o n i , cornpongono \z gerarchia della C h i e -
fa d' I n g h i l t e r r a . — N e l l a Chiefa R o m a n a , 
i l Ponteficc ha un Juogo alia tefta della Ge-
rarchia . 

II P. C e l l o t , Gefuita di P a r i g i , ha pub-
blicato un volume ( De Hierarchia & H i e -
r a r ch i í ) Aove diftingue una gerarchia créala , 
ed una gerarchia increata ; una d iv ina , ed 
una umana o ecelefiafiiea ; ed in q u e í l a , una 
gerarchia di giurisdizione , una gerarchia di or
d i n e , ed una gerarchia di g raz ie , la p iü f u -
bl ime di t u t t e . 

E g l i definifee la gerarchia in g e n é r a l e , un 
comando , od una Sovranita , nelle cofe San-
te : principatur , Jive imperium i n rebus [et-
cris', ful qual fondamento egli t i e n e , che 
la gerarchia efelude t u t t i al d i fotto de' Ve-
fcovi ; e che né i Prcti né i D iacon i pof-
fono eífere numerat i tra i gerarchifti. Bei-
l a rmino , H a l h e r , A u r e l i o , & c . fi fono tu t 
t i , fecondo l u i , i nganna t i , e non hanno dí-
í t i n t o tra i 'cíTere della gerarchia , ed eíTcíc 
fo i to di e í í a . 

Secondo l u i , eflere della , o nella Gerar
chia , é 1' i l lefia cofa j e s'applica folameo-
te a quell i che governano la Chiefa , od 
hanno qualche parte nella di lei a m m i n i -
í l r a z ione : A l c o n t r a r i o , eflere fotto la ge
rarchia, é eífere governato dalla ^ W Í ^ . 
Cel lo t non vuole ammettere aicuna differen-
za tra quefte tre efprcífioni . Per provare t 

che 
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c^e tutte d í n o t a n o l ' iftefifa eofa, cgli allega 
i l cafo della monarchia , addotto per loíief-
fo fine da P. A u r d i o : inflando , che in una 
monarchia , t u t t i , anche i f u d d i t i , fononel-
la monarchia , della monarchia , o fotto la 
monarchia ; c che non ne fono efclufi a l t r i 
che g l i firanieri: e che i l cafo é 1'iíleíTo ncl-
la Gerarchia. 

G E R M A N O , nellc materie di genea log ía , 
í i g n i í k a , i n t e r o , o p r o p r i o . 

Germani quafi eadem flirpe gen i t i . Fcfl . 
Q u i n d i fratello GERMANO dinota un fra-

tello c da lato di padre c da lato di madre ; 
per dif t inguerl i dal fratello u t e r ino , & c . che 
é t a l e , c ioé fratello da lato di madre . V e 
di F R A T E L L O . 

Cugmi GERMANI f o n o q u e i l i , nel primo , 
o p iu profl imo grado: c ioé i figliuoli di fra-
t c l l i , o di forelle . V e d i CUGINO , & c . 

Appreffo i R e m a n í non abbiamo efempio 
di ma t r imonio tra cugini germani avanti i l 
tempo deli ' Imperador Claudio ; quando fu-
rono frequenti . Ved i MATRIMONIO. 

Teodofio pro ib l queí l i ma t r imon j fotto 
pene r igorofe, anche la proferizione & c . Ve
di CONSANGUINITA1 . 

GERMANO , o GERMÁNICO Impero, V e 
di I M P E R O . 

GERMANO , o GERMÁNICO L'mpuaggio . 
V e d i TEUTÓNICO , e LINGUAGGIO. 

G E R M E N , germoglfO) quella parte di una 
feraenza, che germina , c i o é m e t t e , o fpun-
ta la p r i m a , per la produzion di una nuova 
pianta . V e d i SEME . 

1 Boíanic i lo chiamano p l u m a , o plumu-
l a . V e d i PLUMA ; vedi anco P I A N T A , SE
M E , e GERMINAZIONE . 

G E R M 1 N A Z I O N E , l ' a t t o di sermina-
re i c i o é , del met ie re , o b u t t a r d i u n a pian
t a , nel terreno. V e d i PIANTA , e GERMEN . 

A l c u n i adoprano queíla voce in fenfo piü 
a m p i o ; cosí che par iment i inchiuda i l but-
tar dclle f o g ü e , i l mettere d e ' r a r a i , i l ger-
mogl ia r d e ' f i o r i , i i nafcet de' f r u t t i , e de' 
f e m i . V e d i S E M E , F O G L I A , F I O R E , R A 
MO , & c . 

I Filofofi moderni fono flati mol to atten-
t i alia germinazione delie piante , egualraen-
te che alia formazione del pollo nel l ' ovo . 
V e d i PIANTA . 

I I progreffo della germinazione é ñ a t o ac-
curatamente offervato dal curiofo M a l p i g h i , 
nel femé di una zueca. I I giorno dopoch' ei 
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fu mefío nella t é r r a , ei t rovb r e ñ c r l o r tn* 
nica , o in tegumento un po 'gonf io , e nella 
fuá cima v i appariva una piccola fenditura 
o apertura , per mezzo a cui la pluma ^ o 
gemma vedevafi . 

11 fecondo g i o r n o , l ' e ñ e r i o r t ú n i c a , o 
fecundina, era mol to piís m o ü e , T in te r io 
re mangiata c cortot ta ; la pluma , o p lán
tula, un po 'p iu lunghet ta , e piu t ú m i d a , ed 
i l principio delle radici gia fi m o ñ r a v a . 

I l terzo giorno , r e f l e r io r fecondina era 
divenuta o í c u r e t t a , e le fogiie della p l á n t u 
la gonfiate ; c la radice, o radícula íi avea 
fatto un paflaggio per le f; con d i ñ e , v i c ino 
alia prima apertura j la p i u m a , o lo í k l o , 
come anco le foglie della femenza cffendo 
ormai crefeiute e ingr<.ñiíe mol to p i u . 

I I fefto g i o r n o , p iu a (Ta i delle foglie fe-
m i n a l i avean r o t t o , e paffate le fecondine, 
ed erano piu groí íe e piü dure \ la radice 
avendo gia mandato gran numero d i f i b r e , 
ed i l gambo o fleloeíTendo c re íc iu to la lua-
ghezza di un dito . 

Ne1 giorni feguent i , le radici fempre piü 
s ' inol travano , aitre radici nafcendo da quel-
l e , ed alrre da q u e í l e ; e lo ftelo , nel fuo 
progrc í íb , di ven ta va fífluíofo , o cavo , e 
le foglie feminali vie piü iargbe e piü v e r d i . 

Verfo i l d i 21. la pianta apparve com
p le ta ; dal qua! tempo le foglie della femen
za cominciarono a dar g u j , e finalmente a 
m o r i r é . Ved i SEMINAL i Foglie. 

G E R O G L I F I G I , l E P Ó F A T O K A * , 
í imbol i o figure mifl iche , úfate appreffo 
g l i ant ichi E g i z j , per coprire od afeonde-
re i fecreti della loro T e o l o g í a . V e d i C A -
R A T T E R E . 

* L a voce h compojla d i lepo;, facer, e 
y\vip&iv ) feulpere; perche f i foleva /col -
p i r e , o imapjiare t a l i figure fopra i mu-
r i , le porte ^ c . de1 loro templi , cbelis-
c h i , & c . 

I Gaoglif ici fono propriamente emblc-
m i , o fegni di cofe d i v i n e , facre, o fopia-
n a t u r a l i ; per lo che fono d i f t in t i dai í im
boli c o m u n i , che fono fegni di cofe feníi-
b i l i e n a t u r a ü . Ved i SÍMBOLO. 

H e r m t t c Tr i smegi f io comuncraente fi fil
ma i ' inventore dei Geroglifici: E i pr imo g l ' 
introduíTe nella T e o l o g í a Pagana ; da don
de fono ü a t i trafpiantati nella Ebraica , e 
nella C r i í l i a n a . 

Le cofe facre, dice I p p o c r a t e , dovrebbo
no 
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DO e fíe re c o m u n í c a t e alie per íbnc facrc. 
D i qu i era , che gl i antichi Egizj non co-
numicavano ad a l t r i che ai loro Re e 
c e r d o t i , ed a quel l i che dovean fuccedere nel 
Presbiterato e neüa Corona , i íegreti della 
n a t u r a , ed i mi í le r j della loro m ó r a l e , e 
della loro S to r i a ; e c ió , per mszzo di una 
quafi cabbaia, laqualenel l ifteflo tempo che 
inf l ru iva cffi , tencva fulamente a bada o 
d í l e t t ava 11 reílo del popo.'o. — Q u m d i r u f o 
de' veroglif id, o delle figure m i í l i c h e , per 
velare o nafcondere la lor morale , la lor 
pol í t ica , 8cc. dagli occhi profani . Spon. 
Q u e f t ' A u t o r e , e m o l t i a l t r i , é da o í ícrvar-
fi , che non fe iba no i l precifo carattere di 
un gcroglifico, ma l 'applicano alie coí'e pro
fane egualmente che alie facre. 

I Geroglifict fono una fpezie di reali ca-
r a t t e r i , che non folamcnte dinotano , ma 
in qualche grado efpriraono le cofe . —" 
C o s í , g iuí la S. Clemente A l e í í a n d r i n o , Sirom, 
5, un leone é i i geroglifico della f o r r a , o 
della fortezza ; un toro deil ' agricoltura ; un 
cava l lo , della liberta \ una sñnge della fo£-
t i g l i e r z a , & c . Ved i L E T T E R A , e GERO-
GLIFICO . 

GEROGLIFICO , quello che contiene un 
gcroglifico. V e d i GEROGLIFICI . 

I n Egi t to l i tro vano ancora diver í i obelis-
ehi , figure, & c . pieni di figme , o di ca-
x&nzú gercglifict. Ved i HIEROGR AMMATI . 

„ DagF interni receíFi del T e m p i o , dice 
„ Apule io , ei es va fuori cert i l i b r i i c r i t t i 
„ in 'caratteri mif t ic i , i n i n t e l l i g i b i l i ; con-
„ fiñenti parte di figure d ' a m r m l i , che 
„ probabilmcnte additavano c o m p e n d i ó l e 
„ fentenze; e parte di gruppi , d i foglia-
j , m i , di rabeschi ; i l tut to sbbaftanza co-
„ perto e difefo dai troppo cur iof i occhi de' 
„ le t tor i profani . I r i t i rcl igiofi degli Eg i -
„ zj , fono la piu parte i n v o l t i in tali fi-
„ gure d i a n i m a l i , che pero chiamafi m -
„ yKvtpixet •ypotuuaijíct, lettere gevoglifiche. 

G E R O N I M I T Í , H I E R O N I M I T . E * , ov-
vero g l i Eremi t i d i S. Girolamo , denomina-
zione data a diverfi Ord in i , o a diverfe 
Congregazioni d i Rc l ig io f i . V e d i E R E 
M I T A . 

* L a parola e compofia d i upos, facro , 
e ovof¿« , nome . 

I p r i m i , chiatnati Eremi t i d i San Ciro-
Jamo di Spagna, debbono la loro origine al 
terzo Ordine di San Francefco, d i cui i p r i -

Tom. I V , 
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m i G e r o n i m i t i erano m e m b r i . Gregorio X I . 
confermb queft' Ordine , fotto i l nome d i 
S. Girolamo , cui aveano fcelto per loro pro-
tettore , e mode l lo , e diede loro le C o í H -
tuz ion l del Convento di S. M a r i a del Sepol-
cro , con la regola di Saot' Agof i i no ; e per 
abito , una t ú n i c a bianca , con un fea pula-
re , un piccolo capúce lo , ed una cappa , 
t u t t o del fu o color naturale , fenza t i n t u 
r a , e d i un prezzo mediocre . 

I Geronimtti fono i n poíTeffo del C o n 
vento di San L o r e n z o , ne l l 'E fcu r i a l e , do-
ve fono fepoíti i Re di Spagna . — N e l -
la Spagna v ' é parimente un Ordine di M o -
nacbe di San Gi ro lamo , fondato da una 
Dama verfo i l fifte del 15 fecoio . S i ñ o 
le mife fotto la giurisdizione de' Geronimt
t i , e diede loro le co í t i t uz ion i del M o n i -
fiero di S. Mar t a di Gordo va , che fu ron o 
poi cembiate da Leone X . per quelie dell ' 
Ordine di S. G i r o l a m o . 

Eremi t i d i San Girolamo, ch ' l í c j fe rvanza , 
o d i Lombardia , fu ron o fondati da Lupo d' 
Olmedo nel 1424 , nelle montsgne di C a -
z a l l a , nella diocefi di Siviglia . 

I I terzo Ordine di Geronimiti fu fondato 
da Pietro Gambacort i circa l ' anno i S J J - í -
ma i v o t i che facevano , erano folamente 
fe rap l i c i , fin a l l ' anno 1568 , q u a n d o P i o V . 
glie l i deftinb fo lenn i . Eglino hanno delle 
cafe nel T i r ó l o , i n I ta l ia , e in Baviera . 

La quarta Congregazione de' Geronimiti , 
fon g l i Eremit i d i San Girolamo d i Fiefol i , 
cominciata nel 1360, quando Cario di M o n ^ 
tegrane l l i , della famiglia del C o n t é di que-
fto n o m e , r i t i randofí in folitudine , pr ima 
la fiabiü in V e r o n a . Fu approvata da I n n o -
cenzo V I I . fot to la regola e le cof i i tuz ioní 
d i S. G i r o l a m o . M a Eugenio P. nel 1441 , 
la cambio in quella di S. A g o í l i n o . — Pe
ro che i l fondatore era del terzo Ordine d i 
S. Francefco, e1 confervarono quell ' abito ; 
ma nel 1460, P ió concedendolo a que l l i 
che volean cambiar lo , dié m o t i v o d i d i v i -
í ione fra effi . Quefi ' Ordine fu alia fine 
foppreífo da Clemente X . nel 166S. 

G E R O N T E S * , n e l l ' a n t i c h i t a , una fpe
zie di giudicí o magif i ra t i l , nelT antica 
Spar ta , che corrifpondcano a quel ch' eran 
i n A l e ñ e g l i A r e o p a g i t i . Ved i AREOPAGITI. 

* L a parola e formato dal Greco yspay , 
che fignifica un nomo vecchio. Donde pa-
r 'menti le voci ge ron t ico , cofa che ap

is, r par-
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partkne ad un vecchio; e geronticon » 
un libro jamo/o fra i Greci moderni, /"/ 
guale contiene le vite degli antichi M o -
n a c í . 11 Senato de1 Gerentes f u chia-
mato gerufia , cio% affemblea , o con fe-
glio d i vecehi. 

I Geronter íu rono i n f i i t u i t i da Licurgo : 
i l loro n u m e r o , í econdo a l c u n i , t n vent ' 
o t to j e fecondo a l t r i , t r e n í a d u e . Egl ino 
governavano, unitamente col R e , ed eran 
quafi deftinati ad equilibrarne i ' au tor i ta , ed 
a vegliare Copra g r i n t e r e íT i del p o p ó l o . 

N o n fi ammetteva aleono in queft' uf i -
2:0, che aveffe meno di feí íant ' a n n i , e te-
nevafi in v i t a . A i Gcromes fuccedetterogli 
E f o r i . V e d i EFORI . 

G L R O S O L I M 1 T A N I , Cava l ie r i re l igio-
fi & c . Ved i O S P I T A L I E R I , e M A L T A . 

G E R U N D I O * , nella G r a m m a t i c a , una 
Torta di te rapo, del modo i n f i n i t i v o . V e 
di MODO , e INFINITIVO. 

* L a voce e formata dal Latino Gerundi-
v u s , e quejla da l verbo gerere , portare. 

I I gerundio e íp r ime non folamente i l t cm-
p o , ma anco la maniera d i un ' azionc j co
me he f c l l i n running poji , eglí cadé nel 
c o r r e r é , o correndo la p o l l a . 

E' differente dal par t ic ip io , i n q u a n t o c h e 
« e íp r ime i l tempo , lo che non fa i l par t i 

c i p i o . V e d i PARTICIPIO . 
E dal tempo propriamente cosí chiama-

t o , in quanto che efprime la man ie ra , lo 
che i l tempo non fa . V e d i TEMPO . 

I G rammat i c i fono mol to in t r i ca t i , per 
fiflar la natura e i l c a r a í t e r e de' Gcrundj : 
egli é certo che non fono verbi , né rao-
di d i í i in t i de' verbi ; a t t e foché non dino-
tano alcun g i u d i i i o , o affermazione della 
mente , i l che é 1' cífenza del verbo . — 
Ed i n o l t r e , hanno ca f í , e i verbi non ne 
hanno . V e d i VERBO . 

A l c u n i percib l i reputano quafi addiet-
t i v i p a f f i v i , i l cui foftantivo é 1 ' inf ini t ivo 
del verbo : Su quefto piede l i denominano 
nomi ve rba l i , o norai format i da' v e r b i , e 
che ne r i tengono 1'ordinario reggimento . 
V e d i N O M E . 

C o s í , d i c o n o , tempus\ejl legendi libros^ o 
Ubrorum, é l ' i f teí ío che d i r é , tempus eftqü 
legere libros ^ v d l i b r o r u m , M a a l t r i a que í la 
decsí lone fi oppongono. 

G E S S O , una fofianza foffilc blanca , co-
muneraente noverata per p i e t r a , ma fenza 
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ragione, dice i l D o t t o r Slare ; p e r o c c h é q u a n -
do fi e í a m i n a colla btlancia idrefiatica tro
va fi , ch ' e i manca mol to del pefo e della 
confifienza di una vera pietra ; cosí che ei 
crede piu giufiamente che fi debba porre 
fra i b o l i . Vedi BOLO. 

E quefto egii offerva cífere i l cafo , non 
folamente nel geffo , ma i n varj a l t r i cor-
p i , che fi prendono per vere p i e t r e , ai cu
ne delle quali s' app ro í f imano piu alia t é r 
ra che alia pietra , altre non fono altro 
che t é r r a , f o l f o , metal lo , & c . Ved i P I E 
TRA , , T E R R A , & c . 

11 geffo é di due forte \ i l p r imo é gcffo 
d u r o , fecco, fo r te , ufato per far calcina . 
V e d i C A L C I N A . L ' a l t r o é tenero , untuo-
f o , e fi adopera per . íng íaf la r t e r re ; per
ché fác i lmente fi d i íc iogl ie con la pioggia 
& c . Eg l i é migl iore , pe r l c t e r r e frcdde ed af-
pre , e le ajuta alia produzion del grano , rad-
dolcifce l ' e r b a , cosi che fa che i l befiiame 
s1 ingrafii p r e í l o , e le vacche diano latte pin
gue . Ved i CONCIMA RE , e T E R R E N O . 

I I Geffo fi adopera anche in Medic ina j 
come un af i r ingente , a í forbente , e dolc i -
ficante ; ed é lodato per la cura del bru-
cior o dolor d i cuore , p iu che altra cofa. 
V e d i CARDIALGÍA. 

GESSO , nella fabbr ica , é par iment i una 
corapofizione di calcina , alie vol te con 
pe lo , alie volte con rena , & c . p e r in tona-
care , o fraaltare , e coprire le nudita d i 
un m u r o . Ved i INTONACARE. 

GESSO di Pa r ig i , é una pietra fiíTile , 
della natura della pietra da calcina : che 
ferve a raolti ufi nel fabbricare ; e fi ufa 
par iment i nella f co l tu ra , per modellarc , 
g i t t a r e , o fare í l a t u e , baffi r i l i e v i , ed al
tre decorazioni d' archi tet tura . Vedi PIE-? 
TRA , STATUA , & c , 

Si cava i n diverfe parti delle vicinanze 
d i Parigi ; donde i l fuo nome . — I I piíi 
fino é quello di MONTMARTRE. 

Q a e ñ o geffo é di due fpezie; cloé crudo, 
o nella pietra ; e abbruciato , o battuto e 
impafiato. 

I I crudo é i l gjffo n a t i v o , come viene fuo-
r i dalla cava , nei quale flato fi adopera come 
c o c c i , o ro t tami ne' fondamenti degli E d i f n j . 

I I geffo abbruciato é una preparazione del 
p r i m o , c a l c i n á n d o l o i n una fornace , e poi 
riducendolo i n polvere , ed i luendo lo , e i m -
pafiandolo. Ved i CALCINA . 

l a 
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I n quedo flato, íi ufa per g c t t o , o ce

mento neile fabbriche. •— Quando é bene 
í l a c c i a t o , e r i d o í t o i n polvere i t n p a l p a b ü e , 

ufa per fare figure ed al íre opere d i fcol-
t u r a ; ed é par imenti di qualche ufonel le
var via raacchie di graíTo dai d rapp i , e dal
le fete. V e d i FIGURA, SCOLTUKA , &c. 

Nei le cave di Gefjo fí trova ancora una 
fnezie di talco falfo, con cui fi c o n t r a í a n -
no tu t te le fpezie di M a r m o , Ved i M A R 
MO , GYPSUM , STUCCO, &C . Ved i anco 
P L A S T I C E . , „ . 

G E S T A Z I O N E , 11 tempo della gravi -
danza di una don na ; o 1'intervallo tra la 
concezione, ed i l pa r to . Vedi PARTO ; ve
di anco FETO , e CONCEZIONE . 

GESTAZIONE , é anche un termine ne l l ' 
antica Medic ina ufato per una fpezie d i 
cfercizio , da noi ch iamato , canozzare, V e 
di ESERCIZIO . 

Gonf í i l eva nel far , che il paziente an-
daffe a caval lo , o in un carro , o in una 
barca; ovver anco nel cullarlo o dirnenar-
]o nel letto , i ei non potea foppurtare 
agitazione piü v io len ta . 

Afclepiade primo i n t r o d u í t e le f regagicni , 
e la gefiazione in pratica . I I fine delia ge-

Jlazione , era per riacquiftar forza , dopo 
una febbre , & c . 

G E S T I C U L A Z I O N E , i l far gefli affet-
t a t i , indecemi , o difconvenevoli , od i n 
foverchio n u m e r o . Ved i G E S T O . 

L a Gefliculazione é un difetto grave in un 
Oratore . Ved i AZIONE. 

G E S T O , un moto del corpo , diret to a 
fignificare qualche idea , o qualche paí'íione 
del l 'anima . V e d i M O T O , PASSIONE , & c . 

Q u i n t i l i a n o diffinifce i l gefío , to t i in ccr-
p o r i i motus & conformatio. I G e f l l fono una 
fpezie di linguaggio na tura le , che fuppüfce 
a ü ' u f o della favelb in quell i che fono natu
ralmente m u t i . I M i m i , ed i Pan tomimi 
erano grandi raaeflri nello fule del gejio . 
V e d i M I M O , e PANTOMIMO . 

I I Gejio principalmente conf iüe nell 'azion 
delle raani, e della faccia . V e d i AZIONE 
e PRONUNZIAZIONE. 

> G E S U A T í , JESUATÍE , un Ord ine di Re-
l i g i o f i , attramente chiamati cherici Apo j io l i ' 
Ct , o Gefuati d i San Girolamo. 

Furono fondati da Giovann i C o l o m b i n o , 
ed approvati da Urbano V . nel 1367. a V i -
M r b o ; dove cgli fttíTo dicde , a quel l i che 
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erano prefent i , 1'abito che avean da porta
r e . — Seguitarono la regola d i S . A g o f t i n o , 
e furono annovcrat i da Pío V . tra g l i Or -
d in i de' mendican t i . 

Furono chiamati Gefuati , perché i lor 
p r i m i fondatori aveano i l nome di Gesu con
t inuamente neile lor bocche : a che aggiun-
fero i l nome di S. Girolamo , a cagion che 
eltffero qucfto Santo per lor p ro tc t to re . 

Per due fccoli i Gefuati furono meri fra-
t e l l i o frat i laici ; ma nel \6o6. Paolo V , 
diede loro licenza di entrare ncgli o rd in i 
facri . •—• Ne l l a raaggior parte delle loro 
cafe eglino s' impiegavano nella Farmacia , 
a l t r i praticavano le d i f l i l iaz ioni , e vende-
vano acquavite ; i l che dié m o t i v o che 
íü í ícro poi foprachiamati acqua vitce-mongers y 
cioe trafficanti di acquavite . 

E í í endo eglino mol to ricchi nello S í a t o 
V é n e t o , quella Repubbí ica follecito h 1 r 
f o p p r e í l i o n e , e l 'o t tenne da Clemente l o . 
veneudo i loro t f fe t t i ímnieg;u i per ioflene-
rc le fpefe della guerra di C a n d i a . 

G E S U I T I , un Ordine d i R e i i g i o f i , fon-
dato da S. Ignazio L e y ó l a , chiamato anche la 
Societh , o Compagnia d i Gesu . Ved i ORDINE . 

QueíV Ordine fi é refo con í ide tab i i s í í imo 
per le fue mi í í ion i n e l l ' I n d i e , e per g l i al
t r i fuoi impieghi , concernen t i lo i ludió 
delle feienze, e I 'educazione della giovea-
tü . I I Conc i l io d i T r e n t o l i c h u m a * 
r i c i regolari della compagnia d i Gesu. V e d i 
C H E R I C O . e R E C O L A R E . 

Fu nel i 'anno « S í S , che avénelo Ignazio 
r aduna í i dieci de' fuoi compagm i n R o m a , 
fcelti ¡a piü parte dal l ' Univer f i t a di Pari-
g i , propofe loro di fare un nuo-/ or;, j e . 
Dopo ció , egli prefentb la p i - Ua o rao-
dello della fuá In f t i í uz ione a Paplp I I I . che 
d e í l i n b tre CommiíTar j per efaminaria ; su 
la relazione de' quali i l Pontcfice co u^ rrnb 
1' Inf t i tuz ione , fotto i l nome Compa
gnia d i Gesu ^ con una bolla nel 1540, 
C o n q 11 ella bo l l a , i l loro numero fu r i í l re t -
to a feflfanta ; ma quefla r e í l r i z ione fu le-
v a t a , due anni dopo , con un ' altra b o i l a . 
— L'ord ine fu appreífo confermuo da di 
verf i Papi fuí íeguenti , che g l i han no ag 
g i u n t i m o l t i nuov i d i r i t t i e p r i v i l e g j . 

I I fine principalmente propofto da queda 
Societa , é di c o n v e r t i r é i popoli a l l a C h i e í a 
C a t i o ü c a ; colla qual mira eglino fi fpargono 
per ogn i pac fe e Nazione , e con mirabi le 
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i ndu íh i a , c deftrezza promovono cd otten-
gono i l fine delia loro inf l i tuzione . N o n 
v i é difficolta , per grande ch ' ella fia, ch ' 
eglino non fuperino ; non psricolo i m m i -
n e n í e , a cui non s1 e(pongano ; ed ogni 
faíío muovono i n forama, per lo buon eli
to e fervigio della lor caufa . 

N o n hanno abito cofbnte p a r í i c o l a r e ; 
ma lo cambiana e raccomodano a' t e t n p i , 
cd alie o c c a í i o n i . V ordine é comporto di 
cinque differenti claffi ; padrt profeffi , coa-
d i u t o ñ f p i r t t u a l t , fiudenti approvati , f rá te t -
i i - l a i d , ch iamal i anche coadiutort tempera-
¡ t , c noviz j . 

I padrt profeffi i che fanno ¡I corpo delía 
Compagn ia , fanno i tre v o t i folenni di rc-
l'igione publicamente ; e v i aggiungono un 
voto fpeziale di ubbidienza al Capo de'Ia 
Chiefa \ per queH'o riguarda le -fnilfioni tra 
g l ' I d o l a t r i , tra g l i E r e t i c i , & c . I Coadiu.-
ioñ f p i r h u a l í fanno puré vo t r pubblici d i 
eaf t i ta , pover ta , ed ubbidienza; ma trala-
feiano f l qua r to , i u riguard'o alie mi íT ion i . 
•— G l i Studentt approvati fono quei l i che 
dopo due anni di n o v i z i a í o , fono ftati ammef-
fi , ed hanno faít i tre vo t i di rd ig ione ; non 
per ver i ta folenni , ma par d i ch i a r a t i . — 
Quefti fono nella via di diventar profeffi , 
o coadiutori fpiri tual i , fecondo che i l Gene-
rale giudica a p r o p o í i t o . Q u e l í r gradi. , fpe-
zialmente quelio á\ profeiTi , non vengono 
mai c o n í e n t i fe non dopo due anni" d i no-
v i z i a t o , e fett ' anni di f l u d i o , fette di reg-
genza , un terzo anuo di uov iz i a to , e t ren-
ta tre anni di eta . I vo t i degli S t u d e m í 
Q d o t t i , fono alToiuti per i l canto l o r o , n í a 
eondizionali daf caniro dell ' Qrdine ; avendo 
m po íe r fuo i l G e n é r a l e d i di fpenfarncl i . 

L 'O-rdine é d i^ i fo in Ajji j lenze , le AíK-
fíenze in Provincle, e le Provincie in Cafe. — 
E g l i é gpvernatb da u n G e n é r a l e , che é 
perpetuo ed affoluto : E i rifiede a Roma > 
cd é e le t ío da una congregazione gené ra l e 
d e i l ' O r d i n e . H a appre í ío di sé cinque per-
fone , le quali fono, come i fuoi m i n i ü r i ' . 
Eg l ino fono chiamati Aff i j i en t i^ e p o r t a n o i l 
nome del Regno , o del Paefe a cui appar-
tengono, e da cui fono d e ñ i n a t i , o f c e l t i ; 
cioé d ' I t a l i a , d i Franc ia , di Spagna ,.di Ger-
m a n i a , e di Ponoga l l o . — A queil i appaj-
tiene la cura di preparar le materie e g.H 
afFari cklle lor r ifpett ive A i f i f e n z e , e di rí-

m un raeíodo, che sgevoli ¡a loro 
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fpedizlone . Per mezzo d i queftí , van no 
regolarmente o fi mof t rano, dirb c o s í , da-
vant i al G e n é r a l e , si g l ' infer ior i come i 
f upe r io r i . — Egl ino fono ele t t i dalia Con 
gregazione , e non folamente fervono per 
con l ig l i c r i al G e n é r a l e , per affifterlo nel 
fuo governo; ma anche per oíTervare la d i 
l u i condotta; e , fe ne trovan mot ivo o b i -
fegno, poflbno radunare una Congregazio
ne gené ra l e fsnza i l fuo confenfo , la qua-
le pub depor'o i n f o r m a ; od hanno in po-
ter loro d i deporlo da feíleíTi, dopo d'ave-
r e , per ie t te ra , o t t s n u í i i v o t i delle l o r o 
P rov inc i e . 

Ogn i Provincia ha quattro fpezie di Cafe ; 
c ioé Cafe profcjjs , che non poííbtío aver 
te r re , lor pertenenti ; Collegj , do ve fono 
ínfegna te fe Scienzc ; Refidenze, dove m o l -
t i opera; fono impiegat i in quegíi ufizj , 
che hann' inamediata relazione alia Predc-
cazione , alie M i í T i o n i , alie Confeff ioni , 
& c . e cafe di Novrz j , o N o v i z i a ú . 

T r a i C o l l e g j , a lcuni ve ne fono chia
ma t i f e m p ü c e m e n t e Collegj , ed a l t r i chia
ma t i Seminar) . — Q^uefti u l t i m i fono fe-
parati per l i g iovani G e f u i t i , acc iocché v i 
facciano i loro cora di Filofofia e di T e o 
logía ; g l i a l t r i fono per gfi ef tranei . 

O g n i Provincia é governata da un Pro-
vinciate y ed ogni cafa da un Superiote ; i l 
quale é chiamato Rettore ne" C o l l e g j , e Su-
periore IR He altre Cafe . — San t ' Ignaz io re
gólo la d i fc ipüna dr quefte Cafe , e fpe-
zialmsnte de' C o l l e g j , su quel ch' egli ave-
va o ñ e r v a t o nella Sorbona, mentre ei ftu-
diava In Parigi -

I profeffi d i qne íF Ordine r inunziano 
con un voto foienne , ad ogni Catica o 
digni ta , e fpezia!mente prelatura ; né pof-
fon riceverne alcuna , fe non viene loro 
ing iun to dal Ponte fice, fotto pena di pee-
ca to . — C í o fa i i Papa qualche vol t a ; e 
pero- hanno avut i o t í o Cardinal i del lar 
Ordine . 

G E T T O , i n írg n i fie a to di forma, o mo-
deUo , ' & c . V e d i g l i Ar t i coK FONUERIA 5, 
F O R M A , & c . 

GETTO , termine de7 m u r a t o r i , che í ígai-
fica f m a l t o , comporto di ghiaja , e calcina > 
Ved i CANCÍMA .. 

Ella é una compofizione di arena , di calci
na , & c . impártate affieme , e mefcolate cem 
acá ira; e ferve ?, com: di cementó per cuir» 
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legar pietre , & c . i a u n e d i ñ z i o . Ved i FAB-
BRÍCA , C E M E N T O , &C. 

G l i ant ichi aveano una fpezie ái getto , 
o cemento, cosí duro e k g a ó t é , che dopo 
un si lungo corfo di ternpo, é ancora qua-
fi impoffibile feparare le partí di alcum de 
loro e d i n z n benché v i Gen a l c u m , i qua-
I¡ aferivono queíla cccciliva iortezza al 
semoo , ed alP influenza d i certe propneta 
nel i ' aria , che troviarn che indura alcuni 
corpi a m a r a v i g ü a . Vedi ARÍA._ 

La Calcina ufata nel getto an í i co diccí i 
che fofle abbruciata c cora polla d i l l e pie
tre le piu dure , ed anche da' fragmenti d i 
m a r m o . Ved i C A L C I N A . 

De Lorme o í í e r v a , che i ! mig l io r getto é 
quello falto di po izo lana , per rena ; aggiu-
gnendo, che egii penetra le nere f e i e i , e l e 
converte in bianche . V e d i POZZOLANA . 

M . Worledge oíTcrva , che la fabbia o re
na tina fa getto debole, e che quanto é piu 
rotonda la fabbia, tanto é piu forte i l get
t o . Egl i avvií'a percib , che la rena fi la-
v i a v a n í i di mefeolarla e i m p a í U r l a ; ed ag-
giugne che 1' acqua fporca indebolifee i l g u -
ía confiderabilmente. Ved i SABBI A . 

W o l í i o eflerva, che la fabbia debb' eíTere 
í e c e a , e acuta , cosí che punga le mani quan-
do v i fi fregano ; raa perb non terr iccia , co
sí che fporchi 1' acqua in cu i fi lava . 

V i t r u v i o ofTerva , che le rene foff i l i fi 
í eccano piu p r e ñ o che que lie prefe dai fiu-
r n i . Donde egli aggiugne, che quede u l t i 
me fono piu a propofito per 1' i n t e r n o , le 
prime per 1' cfterno di un edífizio . E fog-
giugne che la rena foííile fiando lungo tern
po a í l ' a r i a , diventa terriccia , Palladlo of-
ferva , che di tutte le arene , le bianche 
fono le peggiori ; la ragione procede da! 
non aver elle afpreixa. 

La proporcione di calcina e di arena neí 
noí l ro getto o r d i n a r i o , é a dismifura var ia-

. b i l e . V i t r u v i o preferí-ve tre parti d i arena 
l i i cava , e due di fabbia fiumana per una d i 
calcina ; ma 1' arena qul pare che fia di 
dufe a k e r a í a e foverchia , anzi che no . 
N e ' di n to rn i di Londra , la prnporzione delT 
arena colla- calcina viva íuol eífere come 
$ á a 25 . In, alcune par t í adoprano eguali 
Quasuita di oiafchedtJiia .. 

^ Qjianto a l msfehiave o legare e impajiare i l 
G E T T O . — M . Felibien oí íerva che i raura-
%QÚ m t i c í i i euaa i a c ió cos í fcrupolofi > 
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che i Greci tenevano dieci uomin i cottantc-
mente impiegat i per ua lungo fpazio di te ra
po , a ciafcun hacino ; lo che rendea i l getto 
di quella prodigiofa durezza , che V i t r u v i o 
d ice , che i pezzi d'intonacatura , o áx getto ^ 
i quai cadevano dalle vecchie murag l ic , fer-
vivano per farnc tavole . — Felibien aggiu
gne , cifere í ta ta una raaffima dai vecchi 
mura to r i inculcata ai lor opera; , che la 
í k r n p e r a í í e r o e bagnaffero cal fudore della 
loro f ronte , cioé v i íi alfaticaflcro per lun-
ga pezza , in Inogo di bagnarla foverchio 
colT acqua per far prefto i l fatto l o r o . 

O l t r e i l getto ordinario u í a t o nel cemen
tar p ie t re , i m t í o n i , & c . ve ne fono altre 
diverfe fpezie. Coras 

GETTO blanco , adoprato nelT intonacare 
i m u r i ed i fo í f i t t i , fatto di pelo d i bue me-
fcolato con calcina ed acqua, fenza rena . 
V e d i GESSO, 

GETTO adoprato' nel far docele o cor/i ¿T 
acqua, cijierne, & c . é duro , e permanen
te , fat to di calcina e di graífo d i porco , 
qualche volta mefehiato col fago di fichi , 
e talor con pece l i q u i d a : dopo T applicazio-
n e , bagnafi ¡per t u t t o con ol io di l i t i o . 
V e d i CISTERNA . 

G E T T O per f o r n a d , & c . fi fa con cre
ta grofía Ü c r a p t r a t a nel l ' atfqua , i n cus 
fi é disfatto del fimo equino c della fulü-
gine . V e d i FORNACE. 

G E T T O per g i l orologj da Solé su le mura 
g l i c , fi puo fare di calcina e d'arena ftem-
prate con ol io d i l ino j o per mancanza d i 
q u e í l o , con laie fch iurna ío . Quedo s1 ae-
coila coi tempo alia durezza della p i e t r a , 

Per le fabBriche , una parte delle ceneri 
d i fapone l á v a t e , m i fie con un 'a i t ra di cal
cina e di rena,. fa un du revo l i í í imo getto * 
V e d i CEMENTO , & c . 

GETTO d" acqua { j e t cC eatt nel i ingoag-
gio Francefe, voce adottata dagl' I n g l t f i ) 
lignifica una fontana che gi t ta i ' acqua ad 
un'altezza confiderabiie , nel l ' aria . V e d i 
FONTANA. 

M a r i o t t e fa vedere, che un getto c íacqua 
non follcvera mai Tacqua cosí a l t o , come 
i l fu o r ice t tacolo , fondo , o fe ¡ba to jo m% 
fempre decadera , c ioé fi alzera di raezzo 
un certo fpazio , i l quale é i n ragione fub-
dupHcaía di cotefia al tezza. — l imede f inü^ 
i \ i uo re d i m o í t r a , che fe un getto pra- gran
de fi diraraa in Í̂ .O!IÍ piu p i c c o l i , o SI<M r̂f-

b u l -
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bui íce per diverfi , i l quadrato del d iá 
metro del tubo principale debb' eíTere pro-
po r i iona to alia í o rom a d i t u t t i i difpensj 
de ' fuo i r a r n i : e che fe i l fondo , o la va
fea é 5Z piedi a l t o , c i l cannello aggiunto , 
per cui fpruzza l 'acqua, ha un mezxo pollice 
d i d i á m e t r o , i l tubo debbe averne tre p o l i i c i . 
V e d i A c Q U A , F L U I D O , &C. 

G E T T O , n t l l ' a r t i meccaniche, f a r d t g e t t o . 
V e d i G I T T A RE , F O R M A , &C. 

G H 1 A C C I O , un corpo rompevo le , t ra-
fparente , formato di un qualche fluido ge-
l a t o , o fiííatodal f reddo&c. V e d i C E L A R E . 

Verfo i Poli fi trovano vaftiífime mol í 
d i ghiaccio , che íi Üendono due o trecen-
í o piedi al d i fopra della fuperfizie d^lT 
acqua, ed appajono come tante Ifole \ i n 
terno alia cui origine v i fono differenti op i -
n i o n i : alcuni le a lc r ivono alia nevé , la qua-
íe cadendo i n grande abbondanza i n que' 
c l i m i freddi , e fquagt iandoí i nel mare , íi 
accumula a grado a grado , finché alia fine 
íi formano que' vafl i m u c c h i : ma la pin co
rrí une opinione íi é , che quel ghiaccio fia for
mato dállt: acque dolci che feorrono dalle v i d 
rie terre . Vedi NEVÉ. 

Bar to l i ha fer ino in I t a l i ano un T r a t t a t o 
appofta del Ghiaccio e della Coagul azi eme . E 
g l i J Í B a Eruditorum c i addiiano un A u t o r 
Francefe , i l quale ha feri t to un ' opera su 
i ' i í h í í b fogget to . Ved i COAGULAZIONE , e 
FRÍDDO. 

G H I A I A * , nelia Storia Na tu ra l e , una 
ret ía o fabbia piu g to íTo lana , che fi trova 
nel fondo , ed a ' l a t i de ' f iumi . V e d i SABBI A^ 
e R E N A . 

* i ' Ingle fe ha la -voce grave! , formata 
da l Francefe g rav ie r , che du Can ge d i -
r i v a d a l bárbaro Lat ina graviera , che 
ha lo jlejfo fignificato * 

M o n f l Perrauit , e i l Do t to r W o o d w a r d 
m e t í o n o la diffcrtnza tra la rena , e la 
g k i a i a . — L ¿ pr ima é picciola , e c o m í a d i 
granel l in i pffi fim, e pib egua l i : la íecon-
da é piü grof fa , e confia d i p iccoü faífolí-
n i , e felci d i var íe fpezie, e miífa con la 
fabbia , e c o ' p i ü piCCíoli fragmenti d i altre 
pi t t r e . 

La ghiala s' ufa principalmente nel piano 
de' c o r t i l i , d e l ! e p U i ¿ ¿ e , e ne' paífergi o via-
11 de 'g ' .ardini . 

Suolo, o terreno di C n r A l A 5, o ghiajofo j 
vedi T A r í i c o l o T E R R E N O . 
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Per formare un v ía le ghiaiofo , ne 'g iardi-

n i , fi dee pr ima levarne via tu t to i l terre
no buono , di fotto alie radici di egni erba, 
& c . quindi fi ha da rieropire tu t to lo fpazio 
o luogo la groífezza d i due o tre poli ici d i 
ghiaia gxott* non c r ive l la ta , mettendone la 
piü alta nel roezzo; poi rotolar la ed appia-
naria con qualche c i l i n d r o ; g i t t a r v i appref-
fo un nuevo ñ r a t o di ghiaia piu fina, della 
groí fezza di due o tre po l i i c i \ ed i l retolamcn* 
to fi dee piíí volte ripetere . 

Oífervifi , che i l a t í , o le fponde v ic ino 
ai quadern i , per un piede e m e z z o , o due 
p i e d i , fieno coperti d i z o l l a , da cui non fi pub 
nflettere i l calore del Solé , come dalla ghiaiaf 
a pregiudizio de ' f io r i v i c i n i . 

G H I A N D A , Glans , nella Storia naturale , 
un f ru t to contenuto dentro una l i f c i a , m i 
dura feorza, inchiudente un fempiiee femé i 
la fuá parte deretana é coperta di una fpe-
zie d i coppa , e la parte d' innanzi nuda . 
V e d i F R U T T O , C S E M E ; vedi anco LEGNA-
M E , & c . 

GHÍANDA , i n a l t r i fenfi , nelT Ana to 
m í a & c . V e d i GLANS. 

G H I N D A Z Z E , d i una nave , fono corde 
che appartengono al i 'a lbero grande, ed a l l ' 
albero di mezzana , ed a g ü alberi che a 
quefti íi riferifeono s fervono a tenerli che 
nonpieghino o cafchino i n n a n z i , o fuor d i 
bo rdo . Ved i T a v . N a v . ñ g . 1. n . 1C5, 63 , 25. 
V e d i anco l 'Ar t í co lo STR AGLI . 

G H I A N O O L A . V e d i GLÁNDULA . 
G H I O Z Z O . V e d i PESCA. 
G H Í R L A N D A , nel l ' Inglefe G A R-

L A N D * , un ornamento per i l e a p o , a ma
niera di corona , o cerchietto , & c . Ved i 
CORONA. 

* L a voce Inglefe ¿ formata da l Francefe 
guirlande , e quefia dal bárbaro Latino 
garlanda , o d a l f I taliano Ghirlanda ; 

jMenagto va rintracciando la f u á origine 
da g y r u s , per gyrulus , a gyrulare , 
gyt landum , ghirlandum , & alia fine 
ghirlanda , e guirlande ; eos} che guir
lande , e garland fono difcefi da gyrus 
nel fejlo o fe t t imo grado . — Hicks r i -
getta quefia derivazione , e reca la vo
ce da gardel handa , che ne* linguaggi 
fettentrionali f ignifíca, un mazzetto d i 
fiori anifiziofamente lavorato o tefluto 
colle man i . 

Le G h h í a n d e fono una fpezie d i corona > 
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fatte di fiori, di penne , od anche di p íe -
tre preziofej ma fpezialmente d i fiori : ai 
quali la patola nel Linguaggio Inglele é p m 
i m m e d i a í a m e n t e appropriata . Giano pafTa 
r e l l ' a n t i c h i t a , per i ' inventore dclle G / í / t o -
de . yítben. D i p n . 1. xv . 

GHIRLANDE , dinotano alcrosi non so 
quaii ornameuti di ñ o n , d. í ru t t . , e di to-
¿He f r a m i í c h i a t i a í í i e m c ; ant1camt;ntc m o l 
ió ia ufo s l k porte d c ' í e m p h , dove fi te-
nean fei tc , od aliegrezze folcnni j od ift al-
t r i iuoghi dove fi volea dar fegni di pubbl i -
co g i u b i l o ; come ncgli archi t n o n f a l i , ne' 
torpeamenti , V e d i F E S T O N E , & c . 
Ghiriande , o Fefioni , pur fi raeíteano su 
le t e ü e dcíie v i t t i m e negli ant ichi Sacrifizj 
d e ' G e n t i l i . S. Pao lu io , nel fuo Poema fo-
pra San Fel ice , non ha o m m d í e le ghirian
de , e le corone di fiori , poí le alia por
ta della Chiefa , e su la tomba d i q u e ü o 

"Santo. 
G l ' I t a ü a n i hanno non so qual i a r te f ic i , 

chiamat i Fejiaroli , i l cui mefiiere é fare 
ghiriande j o f e j h n i , ed a!tre decorai ioni per 
le F e í t e . 

G I A C Í N T O , HYACINTHUS , nella Sto-
r ia Natura le , una pietra preziofa ; cosí 
chiamata dalla fuá raíTotnig ' ianza col fiore 
chiamato Ciacinto , o viola . Vedi PREZIO-
sA. P i e t r a . — A b b s n c h é querto m i l i t i , per 
oíTervario d i p a í í a g g i o , piíi deli ' antico che 
del moderno giacinto, che d ' ordinario é di 
un colore carleo giallo r o í f e t t o , c h e f i a v v i -
cina al color di fíamma , o a l i ' ambra p iu 
car ica . Par che i l giacinto dcgli an t ich i fia 
flato una pietra differente , di color di porpora 
tendente al cilefiro , o turchaio . 

V i fono q u a í t r o forte di giacinti : quc l l i 
framifehiat i d i ua color di v e r m i g ü o ; quel i i 
di un color di 7 a fiera no , quelii di color d ' a rn-
bra ; e per u l t i m o , quelii di un bianco , fram-
mifehiato di un leggier roí íb . 

I G iac in t i , di nuovo , dif l inguonfi i n 
Oriental i , e Occidentali. G i i Oriental! ven* 
geno d a C a l i c u t , e C a m b a y a , e fono egua-
l i in durezza al i ' ametifio O r i é n t a l e . — G l í 
Occidentali fi trovano nella Boemia e nel Por-
togallo , e fono un grado piu tener!. 

La pietra giacinto s1 intaglia , o fcolpifce 
con aífai di finezza, e farebbe piu che al-
tro , a propofito per ílgilli , ¿ c . fe non 
che i ' i n t a g ü o fpeffo c e ñ a p iu che la pie
tra . 

. f. r G I A l 1 ? 
G u antichi fe ne valevano per a m u k t i c 

talismar;) ; e la portavano at torno al eol
io , o incaftrata i n anelli , & c . creciendo 
che aveífe la v i r t u d i difcnderl i dalla pe-
f t t & c . 

I I Giacinto adoperato in Medic ina , e d i 
cui fi fa la Confezione Giacint ina , é una 
pietra d i f f t rente , di cui ve ne fono tre fpe-
z i e : la prima é della g ro í í ezza e della figu
ra in circa di un grano di fale, e a fia i te
ñ e r a : la feconda é ro íTcgg ian te , e forma ta 
come la punta di un d i aman te , t rovaf i i n 
diverfe par t i d ' I t a l i a , della Slefia , della 
B o e m i a , & c . La terza e bianca, framifehia-
ta di giallo , e di qualche al tro colore ; 
t rovandofi ncgH fteíii Iuoghi che la roíía . 

I n r í g o r c , folamente la prima fpezie do-
veré b be adoperarfi neüa CQníti'iQnt giacintina^ 
ma i D r o g h i l i i e gi i Speziali frequentemente 
fofii tuifeono le a l t r e . 

Confezione GIACINTO , o Giacintina , é 
un e l t t tuar io cordiale , compotto di diverfe 
fpezie di pietre prczicfe , part icolarmcnte di 
que l la , di cui porta la denominazione , con 
ceite terre , femenze, r a d i c i , coralio , cor
no di cervo , e vai j al tr i ingredienti , ben me-
fcolati , e piftati affieme . Ved i CONFEZIONE 
Giacintina . 

G I A C 1 N T I E , Fef ieneir an t ich i ta . V e d i 
HYACINTHIA . 

G I A C O . Vedi COTTA ct arme. 
G Í A C O B I T I , Secta di E r e t i c i , che fu-

r o ñ o anticamente un ramo di E u t y c h i a n i , 
e fuífií tono tu t tavia nel Levan te . V e d i E u -
T I C H I ANI . 

Furono cosí chiamati da Jacobus, Giaco-
m o , di S i r i a , i l quale fu uno de'capi de' 
M o n o p h y f i t i , o de ' f e t t a r j , che non confef-
favano fuorché una natura in Gesü C r i f i o . 
V e d i MONOPHYSITI . 

I M o n o p h y f i t i fono unaSetta che fi fien-
de af fa i , pe rocché comprende gl i A r m e n i , 
i C o f t i , e g l i A b i f f i n i ; ma q u e l i i , fra l o r o , 
che fon propriamente chiamati Giacobit i , 
f o n p o c h i , e fra eííi v i é par iment i u n a d i -
v i f i o n e , alcuni eífendo in molte cofe confor-
m i alia credenza e difciplina della Chiefa 
Cat tol ica R o m a n a , ed a l t r i perfettamentc 
con t r a r j , ciafeuno de'quai part i t i ha i fuoí 
diverí i Pa t r i a rch i , Tuno a C a r e m i t , eTaltro 
a Derzapharan. 

Quanto alia foro fede, t u t t i i M o n o o b y -
f u i , si Giacobiti y come a l t r i , feguono la 

dot-
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dot t r ina di Diofcoro in terno a l h up í t ^ d i 
na tu ra , e di pe r íbna in Gcsu C r i ñ o . V e 
di PERSONA . 

G I A C O B I T A , in I n g h i l t e r r a , é un termine 
d i r improvero , dato a q u e ü e perfone che 
non ammettono 1' u l t ima Rivoluz ione , ed 
aí íer i fcono tu t tavia i d i r i t t i , e promovono 
g l ' interefTi del fu Re Giacomo abdicato, e 
della fuá l i n e a . V e d i ABDICAZIONE. 

G I A C O M O . S. ^ I A C O M O de l l aSpada , 
San JAGO del Efpada , un ordine mi l i ta re 
nella Spagna , i n l l i t u i t o nel 1170 , fotto i l 
Regno di Ferdinando I I . Re d i Leone , e 
di Ga l l i c i a . 

I I fuo fine fi fu , di metter argine alie 
incurfioni de' M o r i ; cíTendofi tre Caval ier i 
obb'igati con voto di afficurare le ftrade. 

Fu propoQa u n ' u n i o n e , ed accordata nel 
1170 , tra quefti , ed i Canonici d i Sant' 
El ig ió ; e T ordine fu confermato dal Papa 
nel 1175. 

La piu alia d igni ta i n q u e ñ ' Ordine , é 
quclla di gran M a f t r o , c h ' é ñ a t a unita al
ia Corona di Spagna. I Caval ier i fono ob-
bligati a far prova della ¡oro difeendenza da 
famiglie", che fien o rtate N o b i l i per q u a t í r o 
generazioni da ambedue i l a t i : debbono al-
tresi far apparire, che i loro det t i antenati 
non fono flati né Ebrei , né Saraceni, né 
E r e t i c i ; né fono rnai Üati fmdacati o chia-
mat i a render c o n t ó a l l ' I n q u i f í z i o n c . 

I n o v i i j fono o b b ü g a t i a fervire fei meí i 
nelle galee, ed a vivere un mefe in un M o -
n a í t e r o . <— N e ' tempi addietro eran vera
mente r e l i g i o f i , e facean voto d i celibato ; 
ma Ale í í and ro I I I , diede loro la perraiffione 
di ma r i t a r f i . Egl ino d i p re í en te non fauno 
v o t i , fe non di pover ta , di ubbidienza , e 
di fedelta c o n j ú g a l e ; a che , dopo Panno 
1652. hanno aggiunto quello d i difendere 

i ' Immacolata Concezione della V e r g i n e . —• 
I I loro abito é un mantello bianco, con una 
Croce roíTa fu lpe t to . >— Q u e í t o repurafi per 
i l piu confiderabile di t u t t i g l i ordini m i l i 
tar! di Spagna. I I Re con fomma cura con-
ferva V ufizio di gran Maf t ro nella fuá pro-
pria famigiia ; a cagione dellc ricche én t r a 
te e cariche, onde egli da i l poter di difpor-
r e . -—11 numero de 'Caval ier i é moho piíi 
grande in o g g i , che un tempo , t u t t i i Gran-
di amando megiio di eífere r icevuti i n que-
jQo, che .neU1 Ordine del tofon d ' o r o ; a t í e -
foché queí lo l i mette i n un beii1 adito per 

molti pn-
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giungere a 'comandi , e da loro ' 
vi legj confiderabili i n tut te le P iovinc ie 
della Spagna , ma fpezialmente nella Ca-
ta logna . 

G I A G H , o JEHAGH , un ciclo di dodici 
a n n i , i n ufo fra i T u r e h i , e i popol i del Ca-. 
t h a y . V e d i C I C L O . 

Ciafcan anuo del Giagh porta i l nome di 
qualche a n í m a l e : i l p r i m o , quello di un for-
c i o ; i l fecondo, quello di un t o r o : i l terzo 
di una l i n c e , o di un leopardo ; i l quarto di un 
lepre ; i l quinto di un cocodr i i io ; i l fefto d i 
un ferpente; i l fettirao di un caval lo; l ' o t -
t a v o , d i una pécora ; i l nono di una fe im-
mia ; i l d é c i m o di una ga l l ina ; i ' u n d é c i m o di 
un cañe ; e i l duodéc imo di un porco . 

D iv idono par iment i i l giorno in dodici 
p'arti , che ch ¡ amano ^ / ^ Z u ; e l ed i r t inguo-
no c o ' n o m i d e ' m e d e f í m i a n i m a l i . C i a í c u n 
giagh contiene due delle no í l re o re , & é di-
v ü o in ot to K c h , quant i v i fono quar t i d' 
ore nel nol'iro g io rno . 

G I A L L O , un color v ivo , che r i f l e t t e , 
o ribatte piu di luce , che qualunque altro 
co lo re , dopo i i bianco . V e d i COLORE , e 
L U C E . 

V i fono diverfe foí lanze gialle , che diven-
tano- bianche, col bagnarle ed afciugarle d i 
nuovo pi i i vol te al S o l é . Come la cera, la 
tela di l ino & c . V e d i BIANCHIRE ; vedi an
co CAPÉELO &C. 

G!i íkffi C o r p i , fe fono gia b i a n c h i , e fi 
lafeiano ílare a lungo n e l i ' a n a , fenza eífere 
bagnat i , diventan g ia l l i . 

La carta e Favorio applicati vicino al fuo-
co , diventano í ucce í í i vamen tc F^ialli, r o í l i , 
e n e r i . La feta, quando é fatta gialla •> d i 
nuovo fi fa diventar blanca c o ' f u m i , o va-
por i del folfo . Ved i BIANCO, BIANCHEZ-
ZA , & c . 

G I A L L O , nel t inge re , é uno de' cinque 
fempl ic i e or ig inal i o madri-colori . Ved i 
C O L O R E , e T I N G E R E . 

Per i piü belii e fini g i a l l i pr ima fi fa 
bol l i re i l drappo o panno , nell ' aiiume e 
nelle ceneri di f e rmen t i , poi fe g l i da i l co
lore col giallo , detto da' L a t i n i Luteola . 
V e d i LUTEOLA . 

11 T u r t u m a g l i o par iment i da un buon g ia l 
lo , benché non i l migi iore . V i é pur un 
legno I n d i a n o , che da un giallo , che t ira al 
color d' oro . U n quarto giallo fa d i di t i m 
bra , o fatureja, ma queí la é inferiore a t u t t i . 

I ver-
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I verdi comunemente fi fanno di gtallo , 

e di turchino miíl i . V e d i V E R D E . ^ De l 
g i a l l o , del roffo robbia , e del pero di capra 
preparad con robbia , ñ i znno W gtallo d 
o r o , aurora , viola mammoia , i í abe i l a , c 
color camoccino; che fono, t u t d ombre , o 
gradi di g ia l lo . 

I P i t t o r i , e g l i fmaitaton fanno i l lor 
giallo di cerufa calcinara a picciol fuoco; o 
eon ocra gialiaf. Vedi SMALTO . — I m i -
nia tor i & c . lo fanno con zaffcranno , e con 
bacche Franccfi , coli 'anchufa , & c . 

Brantom ol íerva , che anticamente v 'era 
j i co í lume di dipinger a giallo la porta d i 
una perfona, e fpargere la fuá cafa d i fa lc , 
per dichiararlo traditorc al íuo R e . 

G I A L L O , I t t c r i z i a . Ved i ITTERIZI A'. 
G Í A N N Í Z Z A R I * ; un ordinc di fanteria 

negli eferciti Turcbefchi ; r i p u t a t o , come 
le guardie a piedi del Gran-Signore. 

* Vojjlo deriva la vece da genizers , che 
nel Ltnguaggio Turco ^ fignifica novi ho-
mines , o mil i tes .• d1 Hcrbclot dice, che 
jenitcheri Jignifica una nuova banda , o 
truppa j e che i l nome fu pr ima dato 
da A m u r a t h l . cbiamato i l Conquijlatore , 
i l quale fcegliendo una quinta parte de 
prigionien o fch iav i Cr i f i i an i , che avea 
prefi a i Greci , ed injlruendoli nella difei-
p l i n a della guerra, e nelle domine del 
maowet 'umo , /; ruando a H a g i Bektafche 
{perfona la cui pretefa pieth faceaglipre-
fiar riverenza da T u r c h i ) affinche eonfe-
rijje loro la f u á benedizione, e nello flef-
fo tempo deffe loro qualche marca , onde 
fi diftinguejjero dal re/lo del le truppe . — 
Bektafche , dopo d i averli ¿enedetti a l ia 

f u á maniera , ft tagliu una de lie mani-
che della vefla d i pells ch1 egli avea i n 
dojfo i e la mije f u l capo del conduítore 
d i quefia nuova t ruppa ; dal qual tempo ^ 
cioe d a l t anno d i Crtjlo i ^ 6 \ . eglino han-
no fempre ritenuto i l nome d i j e n i t c h e r i , 
e la beretta d i p t l l e . 

S iccomc, nelT armata Turca , le truppe 
Europee fono diftinte da quelle d1 Al ia ; co
sí pariraenti i Giannizzeri vengono d i í l in í i 
in Giannizzeri d i Cofiantinopoli , e qusi d i 
Damafco. 

La loro paga é da due afpri fin a dodici 
per g i o r n o ; imperocché quando hanno un 
fígiiuolo, o fanno qualche fegnalata impre-
í a , o f e r v i g i o , ¡a lor paga é aumenta ta . 

Tora. I V . 
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I I loro abito confifle in un dolyman , o 

ve í la l u n g a , con man iche -co r t e , che viera 
data loro ogni anno dal Gran Signore , i l 
pr imo giorno di Rama2an". N o n portano 
turbante , ma in fuo luogo una fpczie d i 
berret ta , che chiaman Zareola , ed un lun-
go capuccio delTifteífo panno , che lor pen
de g iü su le fpalle. N c ' g io rn i folenni fono 
adornati con p iume , le quali fono appicca-
te dentro uno ( lucen¡o nella parte d i n a n z í 
della berret ta. 

Le loro a r m i , in Europa , in tempo d i 
guerra , fono la fciabla , una carabina , o 
un m o í c h e t t o , ed un car toccio , o una ta
fea da tenervi la carica di polvere & c . fu l 
fianco finiílro . — I n Coftant inopol i , i n 
tempo di pace, portano folamente un b a i l o 
ne lungo in mano . N e l i ' Afia , dove la 
polvere, e le a rmi da fuoco fono men co-
rouni, porrano un arco e delle freccie, con 
un pugnale, ch 'egl ino chiamano haniarc. 

I Giannizzeri fono ftati prima d' ora u n 
corpo í b r m i d a b i l e , anche ai lor Signori , i 
Gran T u r c h i : A Ofraan, cui prima fpo-
gliarono del fuo impero , e poi della v i t a ; 
e a Su l tán I b r a h i m cui depofero , ed al ia 
fine Ü r a n g o l a t o n o nel caílel lo delle fette 
t o r r i : ma i n oggi fono mo l to roeno con-
fiderabiü. I I loro numero é , o d e b b ' e í f e r e , 
í l í ía to a ven t i m i la . 

I Giannizzeri fono giovani o ragazzi d i 
t r i b u t o , de'quai fan leva o raccolta i T u r 
chi fra i C r i l i i a n i , e che fi a ü e v a n o alia v i 
ta m i l i t a r e . 1—Si prendono dell ' eta di dodi
ci anni , affinche dimenticandofi della ioc 
patria e della lor re l ig ione , non conofeano 
altro padre , che i l Sulrano . T u t t a v o l t a , 
generalmente par lando, al d i d 'oggi non 
fono racco'tl per vía di t r i b u t o ; i m p e r o c c h é 
i l carach, o la taifa , che i T u r c h i i m p o n -
gono ai C n í l i a n i , perché abbian la l i be r t é 
della lor religione , fi paga di prefente i n 
dmaro \ ecce t toché in alcuni luoghi , dove 
i l dinaro c(Tendo fcarfo , la gente non pub 
pagare in í p e z i e , come nella M i n g r e l i a , c 
in altre Provincie vicine al M a r Ñ e r o . 

L ' Ufíz ia le che comanda a tut to i l cor
po de' Giannizzer i , é chiamato Janizar aga-
fi', in Inglefe d g a of the Janizaries, ch 'é 
uno de' principali Uf i z i a l i d c ü ' I m p e r o . V e 
di AGA . 

Quantunque ai Giannizzeri non fia p ro i -
b i to i l m a m a r f i , tu t tavol ta d i rado fi raa-

Ss r i t a -
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r i t a n o , e non mai íenza i l confenfo de' lor 
ufiziaü ; e penfano che un uomo ammo-
gliato fia peggior íoldato che un uorn libero . 

Fu O f m a n o , o d O t t o m a n o , o , come pia-
ce ad a l í r i , A m u r a t h , quegli che p r imo ¡n-
fíitui l 'o rd ine ác1 Giannizzeri . Furono da 
pr ima chiamati /aja., c ioé u o m i n i a p i ed i , 
per d iñ ingue r l i d a g ü a l t r i T u r c h i , le cui 
Truppe c o n f i í k v a n o per lo p i í i i n c a v a l l e r i a . 
V e d i SPAHI . 

Vigenere d ice , che la d i fc íp l ina oflTerva-
ta tra i Giannizzeri , é e ñ r c m a m c n t e con
f o r m e , in moi t i f f ime cofe , a quella ufata 
nelle Legion i Romane . V e d i L E G I O -
N E . 

GrANNIZZERI , i n R o m a , fono uf iz iaü , 
o penfionarj del Pontefice, chiamat i anche 
part'tcipanHí , a cagione d i certi d i r i t t i , 
de' quai godono ncl!e annate , nelle bolle 5 
o fpedizioni della Canccllcria R o m a n a . 

I piíi degli A u t o r i s' ingannano quanto al
ia natura del loro ufizio , la ver i ta é , ch' 
eglino fono m i n i f t r i del terzo banco , o c o l -
legio della Canceileria R o m a n a . — I I p r i 
m o banco c o n ñ a di fe r i t to r i i l fecondo di 
sbbrcvia tor i , cd i l terzo di g ianmzzer i \ che 
fono una fpezie di corret tori , o revi for i 
delle Bolle del Papa. V e d i B O L L A . 

G I A N S E N I S M O , la d o m i n a di Corne-
l io G i a n í e n i o , ( J an fen iu t ) Vefcovo d 'Ypres 
nclla F i and ra , nelle materie della G r a z i a , 
e del Libero a rb i t r io . V e d i G R A Z I A , 
& c . 

I I Gianfenismo non fece grande ftrepito 
ncl mondo , fe non dopo la mor te del fuo 
A u t o r c , nel 1638. quando Fromondo e Ga
leno , fuoi efecutori , pubbiicarono i l fuo 
l i b r o , in t i to la to Auguflinus . V e d i AÜGU-
STINUS . 

^ T u t t a k dot t f ina fu r idot ta d a ' V e f c o v i 
di Francia i n cinque p ropof iz ion i , le quali 
feguono: I . A l c u n i comandamenti di D i o 
fono impoff ib i l i agli uomin i g i u ü i , ancor-
ché eglino fi s forz ino , con tu t to i i loro po-
tere } d i aderapirli : mancando la grazia , 
per mezzo della quale fien refi capaci di 
adempirl i . I I . N e l l o ñ a t o della natura cor-
rotta I ' uomo non refifte mai alia grazia i n 
t e r io re . I I I . Per meritare c demeritare nel
lo ñ a t o prefente della natura cor ro t ta , non 
f i ricerca che i ' uomo abbia quella l iberta 
che efelude la neeeí í i ta ' , quella che efelude 
i l coftr ignimento o la v io l enzs , é b a ñ e v o -
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l e . I V . I Semipelagiani ammettcvsno la ne-
cefiua della grazia interiore preveniente , 
per ciafcun atto in particolare , cd anche 
per i l pr incipio della fede : ma crano Ere-
t i c i pe r ché a í fe r ivano che q u e ñ a grazia era 
t a l e , che la volonta del l ' uomo potea refi-
í l e r l e , od ubbid i r le . V . E'Semipelagianis-
m o i l d i ré , che Gesíi C r i f l o fia mor to , 
od abbia fparfo i l fuo Sangue per t u t t i g l i 
uomin i in gené ra l e . V e d i CALVINISMO J 
PREDESTINAZIONE , & c . 

I I Gianfenismo confií le nel mantener que-
ñ e d o t t r i n e ; lo che fi pub fare i n due ma
niere : I o . Áí fe rendo , che quefle propofi
z ioni .fono fane , c ortodoíí 'e . 20. Affer-
mando ch ' e í leno fono cat t ive ed ereticali 
nel fenfo i n cu i la Chiefa le ha condan-
nate : ma che quefto fenfo non é quello d i 
Gianfenio. 

I I Gianfenismo é flato condannato dai Pa-
pi Urbano V I I I . Innocenzo X . Ale í fandro 
V I L e Clemente X I . 

G I A R D I N O , una ch iu fura , od un pez-
20 d i terreno curiofamente, e a bello i l u 
d ió c o l t i v a t o , e guernito di va r í e piante , 
d i var; fiori, f r u t t i , & c . V e d i Coltivazionc 
d i un G I A R D I N O , od o r t o , q u i appreífo 5 
e POMETO . 

I Gia rd in i fi dif l inguono i n g iard in i d i 
fiori, i n g i a rd in i d i f r u t t i , e g i a r d i n i , od 
o r t i per erbaggi da cucina , o verz ic r i : i 
p r i m i per d i l e t t o , ed ornamento ; e percib 
po l l i nelle part i le p iu cofpicue : g l i a l t r i 
due per ufo e per vantaggio e c o n ó m i c o ; 
e pero fepara t i , e un po' i n difparte. V e 
d i F I O R E , FRUTTO , & c . 

I n un giardino, le cofe pr incipal i dacon-
fiderarfi, fono la f o r m a , i l terreno, h f i t u a -
zione, e l ' afpetto o la plaga . 

Quanto alia f o r m a , un quadra to , o piut-
tofto un b is lungo , é i l p iü el igibilc ; che 
principia o conduce dal mezzo della cafa, 
con un viale o paífcggio ghiarofo nel mez
zo ; con bordi o fponde flrette di erba da cia-
feuna par te ; e da ciafcun lato di quefle , 
alcune file d i varj ^erdi d ' i n v e r n ó : Se i l 
fondo é irregolare , fi puo fare uniforme , 
cosí che dia un profpetto niente inferiere 
ai p iu regolari ; alcune dr i t te linee r idur-
ranno a ordine ogni figura . U n triange-
lo ha la fuá bellezza , egualmente che un 
quadrato ; ed i pezzi d i t é r r a i .piíi ^rrc' 
golar i fi pof íbao recare per via di mar-

g i n i 
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g l n i o l i í l e , e con d e ^ i a l í , a quefle due 
figure. 

Per verlt^i in un giardino g n n á e , l ' jrre-
golar i ta fí nafconde f á c i l m e n t e , con de l u n -
g h ¡ v i a ü , e con alte fpallierc o íicpi , ejie 
interrompano una v i ñ a lon tana : ed i pic-
col i angoÜ , e gl i tnango lan , fi pof-
fono bellamente empire con fponde di fiorí, 
con albcri nani , con f r u í i c i , od arbufcelh 
fioriti , o de' fempre verdi . Ned é par t i to 
faggio , prenderfi pena per metiere 1'intero 
giardino in una fola veduta ; pe rocché l U r -
gola r i t a , e le ineguaglianze, porgono^ m o l -
tc non ordinarie , e belle i n v e n z i o n i , ed 
c f p e d i e n t í , & c . V e d i V I A L I , & c . 

Quanto al fecondo p u n t o , o l aqua l i t ade l 
terreno: una té r ra profonda, f e r t i l e , ñ e r a , 
c migl iore per le piante ; uoa t é r r a fabbio-
nofa é calda, pronta , e buona per l i fiori ; 
la crctofa é frcdda e tarda nelle produzioni . 
M a ambedue íi correggono f á c i l m e n t e con 
certe terre í a t t i z i e , o concimi , e mater ia l i 
d i fpezie oppofte . V e d i TERRENO , & c . 

Quanto alia f t tuazime : fe il giardino é 
troppo a l t o , fara e fpoño ai ven t i che fono 
pregiudizial i alie piante i fe troppo baíTo , 
1' e ía laz ioni umide g l i faran dannofe , o l t re 
F abbondanza de' vc rn i : le p iu felici í i tua-
7Íoni adunque fono una bella pianura , o i l 
í i a n c o di un co l l c ; fpezialmente queíV u l t i 
ma , pe r ché d'ordinario i l giardino é ben 
i r r i g a t o , e difefo dal l ' e í l r e m i t a d i del l e m 
po ; ol t re che i ' acqua difcendcndo dal l ' alto , 
potra fomminiftrare fontane , cafcate , ed al-
t r i ornamenti d i un giardino. Ved i FONTA
NA , & c . 

Quanto zW1 afpetto , ed alia plaga , fi con-
í idera da noi quello che v i ha relazione , 
ne l l ' A r t i c o l o PLAGA d i giardino. — D i tu t -
te le cofe , il terreno , o fondo del giardino 
é la piü impor t an t e : fe i l terreno non é fer
t i l e , e moderatamente graf io , t u t t i g l i a l t r i 
avantaggj fon v a n i . Per giudicare deliaqua-
l i t a del fuo lo , alcuni c i avvilano che olfer-
v iamo fe v i crefeono cert ' erbe ; come feo-
pe , ftoppioni , cardi , ed altre fímili erbe 
male nate fpontaneamente , c h ' é un fegno 
certo di terreno povero e fterile : l a c r e í c i u -
ta o groíTezza degü alberi altrcsi , 11 in to r -
a o , é da confiderarfi : fe crefeono mal d i -
ritd , o cu rv i , o mal f o r m a t i , fe imbo-
í c h i t i , d i un verde p a l l i d o , e pieni d i m u -
feo j i l b o g o fi dec fubuor igc t t a re . Se sro-
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vafi i l con t r a r io , procedafi ad efammare 
profondita del t e r r eno , fcavando buche fot-
t é r r a . I I terreno buono dovrebbe cífere t re 
piedi profondo ; ma raeno d i d u e , non é 
fuff iciente. 

I pr incipal i agglunti d i delizia fít1 g ia rd i -
m , fono le v i f t e , i parterre, i bofehetti , 
le aperture tra le file degli alberi , i com~ 
p a r t i m e n t i , i quincuncei, le fale di verdura , 
i l ab i r i n t i , le p é r g o l a , le fontane, i gabi-
n e t t i , le cafcatc di acqua , i c a n a l i , i terraz-
z i , & c . V e d i ciafeuno fot to i l fuo A r t i c o l o , 
TERRAZZO, C A S C A T A , FONTANA , & c . 

N e l plantare un giardino, ovver ' or to da 
f r u t t i , o da erbaggi per cucina , fe i l terre
no é gh ia ja , o fabbia, M . S w i t z e r o r d i n a d i 
far buche, dove fon da piantarfi g l i alberi , 
e fcavare due, t r e , e quat tro piedi per t u t -
t o , empiendole di letame di cavallo , o d i 
vacca , m i ü o con té r ra grafla e fertile ; fe 
i l fuolo o terreno é dura creta , o f imi le f 
una comporta , o mifcéa di térra fatta d i ro t -
t a m i , d i calcina, di pezzi d i mat tone , d i 
cener i , d i arena & c . fara a p ropof i to , me-
fchiandola col letame & e . benché cgl i fia 
d' op i a ione , che una t é r r a non lavorata , ca-
vata da una prateria , dove i l befiiame ha 
pafeo la ío , fia per eífere una t é r ra o t t í m a 
per le piante giovani . V e d i ALBERO da 
F r u t t o . 

Quando fi fono poc'anzi t ra i te fuori dal 
feminar io le pianterel le, deonfi feorciare le 
radici le piü groífe in circa fei po l l i c i ; t u t -
te le piu piccole fibre levarnefi ; e la t e ñ a 
o cima dibrufcarnela o p ó t a m e l a , c o s í che 
non v i refti piü d i due rami ; e quefti non 
piü lungh i d i fei po l l i c i . V e d i P i A N-
T A R E . 

G l i alberi da muro fí debbono m e t t e r e , 
quanto piü fi pub , lungi dal muro , aflin-
ché v i fia piü campo e luogo per fpargerc íc 
r a d i c i . Pofcia , empiendo ¡a buca di buona 
t é r r a , non refta fe non d i a í i icurare le ra
dici dal gelo d e l l ' I n v e r n ó , coprendo i l ter
reno con paglia , le tame, felce, & c . E nel-
la ü a t c , dal S o l é , con della fabbia e felci , 
V e d i M U R O , & c . 

Quanto agli alberi piantat i su' fianchi, o 
nelle fpal l ierc , la pratica ordinaria é di fa=-
re una fpeiie di foíTa , o piccola fcavatu^a 
lungo i l m u r o , due piedi larga , ed altret-
tant i profonda. Qucfta foíTa s' empie di le
tame veechio, m i í l o con térra , ieggierrr.en-
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te fovrappoflo quafi t a t ú ' alto quantof i vruo-
le che fieno det t i fianchi o fpalliere , e po-
fcia fi dee !a tér ra fuddetta calcar giíi a mez-
za l 'altezza ne' fiti dove hanno da eííere 
g l i a l be r i . E cofa p ruden te , plantare g l i 
alberi preí ío che a piatta t é r r a , ed alzare 
po i la térra at torno d ' e íT i , fpezialmente in 
un fondo umido , creíofo . V e d i PiANTA-
RE , SEMINARIO , &c. 

E-v un o í fe rvaz ione di qualche importan-
z a , che g l i alberi dafpal l ie ra , o m u r o , ed 
i l loro f rut to fanno piíi bella prova , quan-
do i v i a i i , che lor corrono p a r a ü e ü , fono 
d i g h i a j a ; pe rché affai piu de'raggi Solari 
per cotal mezzo fi riflette fopra di eíTi, che 
fe i v ia l i foííero di zol laerbofa. A g g i u g n i , 
che non fi debbe lafciar crefcere in alcuno 
degli o p p o ñ i margini , o fianchi , o de g l i 
fpazj in t e rmed ; , alberi g r a n d i , cosí che la 
l o r ombra giunga ai m u r i che fono a M c i -
zod i Levan te , o Mezzod l Ponente. I luo-
ghi v i c i n i ai mur i con piü di v^ntaggio fi 
cmpiono con pianterelle nane . Vedi NANI , 
SPALLIERA , &.c. 

Coltivazione d i un G r ARDÍ NO , H o r t i cul
tura',, Parte di coltivare g l i o r t i & c . Ved i 
q u l fopra GÍARDINO. 

L a coltivazione degli o r t i , o giard'tni> é 
flata i n t u t t i i terapi ftimata un impiego 
degno de piu g r a n d i E r o i , e Fi lofofi : T I m -
perator Diocleziano, in Salona; Epicuro e 
Me t rodo ro in Atene hanno nobi l i ta ta q u e ñ ' 
arte oltre ogni encomio . 

Goe t z io , foprantendente di Lubecca , fiam-
pb una DiíTer tazione nel l y o ó . i a t i to la ta 
'KwoipiKo; , fea de eruditis horterum cultori-
¿us , degli u o m i n i erudi t i che hanno ama-
t i e co l t i va t i i g iardini \ i ra i quali egÜ no-
vera A d a m o , Gregorio Nazianzeno. , Sant' 
Agof t ino , PHnio e Cicerone : né á v r e b b í 
dovuto dimenticarfi del vecchio o maggior 
C a t o n e , d i D e m o c r i t o , d i P la tone , e del-
la fuá Accademia . -

11 Signor Le N o í l r e fu i l p r imo che portb 
a qualche grado di perfezione la coltura de' 
g iardini ; M. la Q u i m i n i e é i to ancor piü 
o h r e ; né i nofiri Inglefi hanno ültitiiame.íi-
te mancato d i c o n t r i b u i r é e perfezionarla; 
ira i qual i , . L o u d o n , Wi fe , Bradley , Lau-
lence , F a i r c h ü d , & c . 

M . Fatio ha ú l t i m a m e n t e applicato i l ra
c ioc in io m a t e m á t i c o alia col t ivazion de' giar-
¿¿m% e ^tto védete come, fi poífa f a r e ü m i -
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gl ior ufo de ' raggi del Solé , n t 'g iardini- , 
Ved i MORÍ . 

Le principal! operazioni nella coltura de
g l i o r t i , f o n o , piantare, t ra (plantare , ire-
nefiare, inoculare , feminare , potare, o d i -
brufeare & c . Vedi a loro luogo quefii a r t í -
c o l i , P IANTARE, &C. 

A i t r e part icolari ta interno s i l 'ar te degli 
o r t i vcgganí i fotto g l i a r t i c o l i , ROMPERÉ, 
pizzicare ) o divellsrs colP unghia , V A R I E G A -
RE , SEMINARIO , SEMENZA , Cafa o Ca
mera V E R D E , QUADERNO, &C . Vedi anco 
PIANTA , A L B E R O , F R U T T O , NANNO , Scc 
V e d i anco INSALATA, &C. 

G I A R T I E R A , o G I A R E T T I E R A , un le-
gaccio i n p i c r x i K i í ' ) per tener su le ca lze t t e» 
Quefti é un termine piíi particolarmente ¡ti 
Inghi l te r ra per lo contrafegno , o marca di 
un ordine in-figne di C a v a Ü e r i , che quindi 
é denominato l ' 

Ordine della Gr ARTIER A ( Order c f tlie 
G A R T E R ) , ordme mi l i ta re , i n f i i t u i t o dal 
Re Edoardo I I I . ne! 1350. fotto i l t i tolo del 
Sovrano , e de' compagni Caval ier i del nohiíi-Ji.-
mo Ordine della Giartsera. Ved i ORDINE . 

Queft 'ordine é comporto di ven t i í c i Ca
valieri , o compagni y generalmente , t u t t i 
P a r i , o Pr incipi , de 'qual i i ! Re d' I n g h i l 
terra é i i Sovrano, od i l capo. 

Egl ino portano un legaccio , o giart iera^ 
ornata di perle e di pietre preziofe , su la 
gamba finiñra, con q u e ñ o m o t t o , o impre-
ia , honi fo i t qut m d y penfe , q. d, vi tupera 
e difonore a colui ciie mal ae pe nía . Vedi 
M O T T O . 

Eglino fono un col leggio , od un corpo ,. 
che ha i l grande ed i l piccolo figillo : i lor 
m i n i í i r i fono , un Prelato , un Cance l l ic rc , 
un R e g i ü r a t o r e , un Re deU'armi , ed un Uíc ie -
re . Ved i P R E L A T O , C ANCELLIERE , & c . 

L 'o rd ine é fotto la protezione di S. Gior-
gio di Cappadocia , i l S m t o Tute la re di que-
íto R e g n o . Ved i GIORGIO . 

I I loro Col legio fi t ica nel Cafiello. di 
W i n d í o r , dentro la cappella d i S. G i o r g i o , 
e nel Capi tolo , eretto dal fondatore a tal 
fine. Le loro vefti & c . fono, la g i a rde rá •> or
nara d ' o ro e di gemme, ed una fibbia d'oro 
da poríarfi g ionialmente j e , nclie feílc c 
folennitadi ,. una foí tana , una cappa , una 
berretta alta di v e l l u t o , un coliare di •sSS.* 
c o m p o í i o di rofe í m a l t a t e , & c . Vedi MAM-
TELLO % COLLARE j . ^ 
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Qaando non poríano ie lora vefti, hanno 

áa avere una fteila di argento Cui fimco fi-
nif í ro; e d'ordinario portano 1'icnmagine di 
San Giorgio , ímaitata a 'ora, e or.iata di 
diaman ti \ a]V t ñ r e m n z di un naftro blb , 
che traverfa la períuna dalla fpaila íinirtra. 
Non devono comparir fuori fenza ¡a giar-
t i c r a , fotto pena di ó J. 8 d. da pagarii al 
regiÜratore. . ' ' n rr 

JL'ordine della giartiera íi molí ra enere fl 
piu antico e nobii Ordine Laico ne! mondo. 
Epli é anteriore all' Ordine Franceíe di San 
Michele, di 50. anni j a quello del Toíon 
d 'oro, di 80. anni; a queilo di Sant' An
drea , di 190. cd a quello ddl1 Elefante , 
209. anni. V7edi d1 ORO Tcfon , ELEFAN
T E , &c . 

Dopo la fuá inñituiione , vi fono ñati 
otto Impcratori ; e ventifette o ventiotto 
Re foraftieri; oltrc numecofi altri Prmcipi 
So v ra n i , arrolati ad eífo. 

La lúa origine viene riferita alquar.to di-
veriamente : il racconto ordinario é , che 
queft'Ordine fu eretto m onore di un legac-
cio deila Contefla di Sausbury, ch'ejiafila-
feib caícare bailando, e che il Re Edoardo 
raccolíe : ma i noííri migliori antiquar) r i -
gettauo tutto queüo come favolofo . —Cam-
deno, Fern, &c. vogíiono che fia ílato in-
fíisuico in occaíioae dcila v i t toru ottenuta 
fopra i Francefi, alia batíaglia di Crcísl : 
cotelio Principe , dicono alcuni Síorici , or-
dinb che fi ípiegaíTe la giartiera ^ come 
un íegnai d¡ bsttaglia : in commemorazio-
ne di che egü fece che una giartiera foíTe 
i l principale ornamento dcli' Ordine, eretto 
in memoria di quefta íegnalata vittoria ; 
ed un íimbolo dell' indiffolubile unione d;' 
Cavalicri. 

I ! P. Papebrochlo , ne' faoi AnalsBa fo¡>ra 
San Giorgio , nel t e ñ o Temo dcgli A t i a 
SanSiomm pubblicati da' Bollandifti, ha una 
Diííertazione fopra V ordine della giartiera . 
QuetV Ordine,. oíTerva egü , non cífer men 
noto fotto i l neme dr San Giorgio , che fot
to quello della Giartiera ; e che, quantun-
que foíTe folamente inítuaitoda Edoardo í í L 
1,0:1 orante era íiato progeítato avanti di 
lui dal Re Riccardo I . nella fui Efpedizio-
ne:nella Terra Santa j fe noi crediamoaun 
Autore,, ú quale fcriíTe fotto Enrico V I H . 
Papebrochio aggiugne nulladimeno , ch' ei 
Wm usás % fopra che cütdío Autora fondi 
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la fuá opinione; e che quanMjnqne la raag-
gior parte degli Scrittori fiíTino 1'epo:a di 
quefta iníiituzione neiranno 1550. egli ama 
piuttofto] , con FroifTard , di riferiría a!i* 
anno 1344. i l che meg'to fi accorda eolia 
Storia di quefto Principe; dove leggiamq , 
ch' egli convoco una fíraordinaria a (fe roble a 
di Cavalicri m queil' anno.. — Nel 1551. 
Edoardo V I . fece alcune alterazioni nd Ri-
tuale di queft' Ordine ; quefto Principe lo 
compofe in Lat ino, e n'efifte tuttavia l o r i -
ginale di fuo proprio pugno . Egli ordinb , 
che non piu fi chiamaífe queft'Ordine , f Or
dine di San Giorgio, ma quel della G/íímV-
ra y ed in vece di San Giorgio , appeío al 
coliare, vi foftitul un Cavahcre, che porta 
un libro su la punta della fpada , colla pa
rola Proteclio impreíía su la fpada ; e Ver-
bum De i ful l ibro; con una fibbia nella ma
no íiaiftra , e fopra vi la parola Fides , 
Larvey . 

Per avere un piu ampio dettagüo dell' 
Ordine celia Giartiera , vedi Camdeno , 
Ashmolc , Dawfon , Leland , Polydoro 
Virgil io , Heylm , Legar , Glover , e 
Pauyn . 

Erhard, Cellio , ed il Principe d' Orangc , 
aggiugne Papebroehio, hanno date delle de-
fenzioni deilc cerimonie úfate nell' inftaliare 
i Cavaiieri. Un Monaco Ciílercienfe , nc-
mato Mcndocio Bclualeío, h i un trattato, 
inticolato l^Gane t ic re , o Spsculum A a g t i ' 
canum, dapoi íiampata fotto ¡I titolo di C i -
techifmo dell ' ordine della Giartiera : dove egii 
fpiega tutte le aílegorie , real i o pretefe di 
coteiie cerimonie , coHc loro íignificazioni 
moral i . 

I l Re dcW armi principale , un degü uS-
ziaii di quefto collegio, z á t n a G a r t e r . Ve
di RE delTarmi. —Tuttavolta Garter, e R» 
principale de l í a r m i , fono due ufEzj diáifvii f 
uniti in una perfona : T impiego del gartsrh 
affitílere o foprantendere al fervigio dcli' ordine 
delia Giartiera ; per lo che gli fono accordatf 
un mantcllo ed un contrafegn ) ; una cafa nel 
calleiío di Windfon , e ftipendj t into dal So-
vrano quanto da' Cavaiieri , e finalmente , 
de* feudi. Egli porta eiiandio rl baítone e 
lo fcetíro in ogni fefta di San Giorgio , quan-
do i l Sovnno^ é prefentc ; notifica P e k í i o -
ne di quelli che fono fcelti di ntiovo v aííi-
fie aile foíennita delle lo-ro inftalla^ioni, t é 
iaa cura di porre le \k* atmi fopra le loro 

fedi e ; 
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íed ie ; porta la g i m i e r a ai Re c F n n c í p í 
foraf t ie r i ; per i l qual f e r v i g i ó , é flato fo l i -
tto di aggiugnergli nella fuá commiffione qual-
chc P a r i , od altra perfona dif t in ta . 

I I giuramento del Garter folamente íi r i -
ferifce ai fervigi ch ' egli dee adempire nel i ' 
ordine ; e fi da in capitolo davanti al So-
vis.no ed ai C a v a ü e r i . I I fuo giuramento , 
come Re dell ' a rmi , daffi davanti al Cpnte 
marefciale ( E a r l ma r sha l ) . 

G I A V E L L O T T O , una fpezie di fpiedo, 
o d i mezza picea, ufato dagli ant ichi a ca-
v a l l o , ed a p i ed i . Vedi PICGA . 

Era cinque piedi e mezzo ¡ u n g o , e l'ac-
c ia jo , ch ' egli avea nella cima o t e í í a , avea 
t re la t i o faccie , tu t te t e r m í n a t e ín una 
punta . 

G I B B O , o Gibbofo, nella medicina , é 
termine ufato per dinotare una perfona che 
ha la gobba su la fchiena. V e d i V E R T E B R A . 

Queila parte del fegato dalla quale forge 
© dir iva la vena cava , é parimente chiama-
ta la parte gibbofa del fegato. Ved i FEGATO. 

G I B B O , o Gibbofo, nel i ' artronomia , íi 
l iferifce alie pa r t í i l lumina te della Luna , 
mentre ella procede dal pienoal p r imo quar-
í o , e d a l l ' u l t i m o q u a r t o a lp i cno d i nuovo ; 
i m p e r o c c h é i n tu t to quel tempo la parte ofeu-
ra appare co rnu ta , o falcata; e la lucida , 
g ibba , o conveífa . V e d i F A S I , e LUNA. 

G I B E L L I N I , una fazione nominati lFima 
i n I t a l i a , oppofta ai Guelf i . V e d i G U E L F I . 

I Guel f i , ed i Gibel l in i malmenarono e 
d e v a í i a r o n o 1 'I tal ia per una iunga ferie d i 
a n n i ; cosí che la Storia d i quel Paefe, per 
10 fpazio di due fecoli , é foltanto un rac-
conto dclle loro mutue violenze , e dellc lor 
guerre m o r t a i i . 

N o n abbiamo fe non ofeure not iz ic del
l a loro o r i g i n e , e della ragione de' loro no-
n i i : i pia degli A u t o r i afferraano , che egii-
BO incominciarono verfo i ' anno 1240, qu a lí
elo F Imperator Frederico I I . fu í c o m u n i c a -
to dal Papa Gregorio I X . — Quedo Pr inci
pe , dicono , facendo un g i ro per le C i t t a 
c P I t a l i a , diede i l nome di Qcb i l l i n i a quel-
11 ch' egli t rovo ben aífetri verfo di l u i \ e 
quello di Guelfi a color che aderivano al Pa
p a . M a quanto alia rag ione , ed alia fignifi-
cazione di quefle v o c i , v i é un profondo fi-
í e n z i o ; G i b d l i n é per avventura una voce 
formata áz gebieter, imperator, donde gebie-
ter iub , imperiofi , D á Gsbkter g l ' I t a l i an i 
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hanno forfe fatto per cor ruz lone , gibelin ; 
cos í che G ibe l l i n i , fecondo que í ía nozione, 
farebbono lo fleíío che I m p e r i a l i f l i , o quel l i 
che feguitarono i l par t i to d e l l ' I m p e r a t o r e . 

Per d i r lo di pafífaggio, alcuni feri t tori fo-
ftengono , che le due fazioni forfero dieci 
anni a v a n t i ; ben che tut tavia fot to i l mede-
fímo Papa , e fot to i l raedefimo Impera to re . 

A l t r i l í lo r ic i r i íer i fcono , che marciando 
Conrado I I I . ín I t a l i a , nel i 'anno 1139. eon-
t r o i N a p o l i t a n í , Rogero , C o n t é di N a po
l i e di S i c i l i a , affine d i difendere i fuoiSta-
t i , chiamb in fuo ajuto Guelfo Duca d i Ba-
viera ^ e che un giorno quando le due á r 
mate erano in procinto di venire a b a t í a g l i a , 
i Bavari gridarono ín l ingua Alemana alta , 
h i e , Gue lph . ' o , come dicono a l t r i , i n l i n 
gua Fiaminga , hier G u e l p h c i o é , qua , Guel

fo ! e che g l ' I m p e r i a l i f l i rifpofero dal canto 
l o r o , coile parole h ie , o hier , Gibelin ! Qua , 
Gibel inot chiamando 1'Imperatore col nome 
del í u o g o , dove egli era flato a l l eva to . 

H o r n i o riferifee i detti n o m i alia guerra 
del 1140. fra Arrigo i l prode, o fuperbo , 
Duca di Baviera e Saffonia , e Conrado I I I . 
Duca di Suabía; mentre fi accingevano i due 
Pr inc ip i per attaccar battagiia v ic ino a W i n s -
berg, i Bavari cominciarono a gridare Guelphf 
ch5 era i l nome del fratello del Duca A r r i 
go; ed i p a n i g i a n í dell ' Imperatore , W e i -
belingen, nome del luogo dove quefto P r in 
cipe era nato ed allevato nel Ducato d i 
W i r t e n b e r g , i l cui fopranome egli portava j 
dal qual Weibelingen , gl ' I t a l i an i a lungo 
andaré forraarono G i b e l i n . 

Queflo racconto é confermato da M a r t i -
no Crufio : i n i t i u m Gibeünx ( Widclinm a 
pat r ia Conradi regís ) & W el fies concertatio-
n i s . Effendo , dice C r u f i o , nato Conrado a 
Weibel ingen , quefla parola fe nafcere quei
la d i gibellingue i e quefla, V altra di gíbela 
l i n g , G i b e l l i n i . 

Platina, dali' a l t rocan to , ci afficura , che 
i l nome gibel l in i é nato da quello di un T e -
defeo in Piftoia \ i l d i cui fratello , n o m a t » 
G u e l f o , diede p a r í m e n t i i l nome fuo alia fa-
zionc oppofta \ i due fratelli , per quanto 
parg , nutrendo fra loro un odio irreconci-
liabile . A l t r i foftengono, che 1'Imperatore 
diede 1' appellazione Gibel l ini a quei del fuo 
p a r t i t o , dalla parola tedefea g i p f f i l , che fi* 
gnifica colmo, o cima; a cagione che r in i« -
pero -poíava fopra dicíf i , quafi come le t-ra-
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m mae í l r e di una cafa reggono e s'appog-
giano fu! c o l m o , o fulla f o m m i t ^ , che i n 
a l i o le u n i f c c . 

Karus , dot to C a n ó n i c o di Strasburgo , 
nelle V i t e degriraperatori della cafa di Bruns
w i c k , é del fecondo parere fopra n fe r i to : 
i n una fcattaglsa, d i V e g h , tra G u e l í o , c 
Federico, l'armata del primo gndando , , 
f V e l p h í l i e i Welphl i l fecondo comandb a i -
Ja f u á , che gridaffe , hie , Gibeling f h ie , Gf-
t e l i n g l nome del luogofuona ta l e ; ed a v é n 
elo i Francefi ed i Lombard i dimandata la 
í ígnif icazione di quede parole, fu loro r i -
fpoí ío , che per IVelph s' intendeva ií par-
t i t o del Papa ; e per Gibeling , quel dc l l ' 
Impe ra to r e . 

N u l l a d i m e n o a l t r i fo í íengono , che la pa
rola Gihelin é í o l a r a e n t e un addolcimento 
della parola g iber t in , o guibertin ; e che é 
cata da G u i b e r t o , antipapa, c o f l i t u i t o d a l l ' 
Imperatore Enrico I I I . nel l ' anno 1080. A f t a 
S a n í i . Propyl. M a i i p. 198. 

M a i m b u r g o , nella fuá H i f t . de la Decad. 
de r Emp. reca i n mexzo u n ' altra opinio-
n e : le due f az ion i , dic 'cgÜ , ed i loro no-
m i , cbbero origine da una contefa tra due 
antiche e i l l u f t r i cafe , su i confiní della 
Germania , quella degli A r r igh i di Gibel ing , 
e quella de' G u d f i d ' A d o r f : loche pare af-
fai probabi le . 

G I B E T * , parola Francefe, una macchi-
na , a maniera di forche , fopra cui i reí 
notor j dopo Tefecuzione , fono attaccati e 
fofpefi , con catene, quafi fpet tacol i , in ter-
rorem . V e d i GALLOWS . 

* D i r i v a n o alcuni la parola Gibe t d a l f 
Aráb ico g ibe l , monte, elevazione d i tér
ra y a eagione che i g ibé is fi fogl iom 
col locare fopra eminenze o col l i . 

G I G A * , nella Muf ica e nel Bailo , é 
una c o m p o í i z i o n e allegra, v iva , fp i r i t o fa , 
e non o fiante i n piena m i í u r a , egualmen-
te che i ' A l l e m a n d a , che é piü feria. V e 
d i B A L L O . 

* Menagio crede, che la parola provenga 
daW Italiano giga , el) e un ijlrurnento 
muficale, mentovato da Dan te . 

G I G A N T E , T i y a s , un nomo di da tu
r a , e di mole enorme, ftraordinaria . V e d i 
STATURA . 

Si controverte affai tra i D o t t i la rca-
l i t a á e g i g a n t a e delle nazioni di g igan t i . 
I v iaggiator i , g ü S t o r i c i , e le relazioni , 
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si facre come profane, ne fommin i f t r anova
r i efempj e prove ; ma uua gran parte ne 
v ien rigettata da' N a t u r a l i í l i , c dagli a n t i -
quar j . 

Que l l i , fra g l i an t ich i , che parlano d i 
g i g a n t i , c o m e S t » r i c i , cd afFcrmano che t a i 
cofe v i fono date ; fono Cefare de Bel la 
Gal l ico , !. 1. T á c i t o , de Mor ib . Germán. & 
A n n a l . l 11.Floro, l ib . 3. c. m . S. A g o Ü i n o , 
de C i v i t . D e i j 1, xv . c. 9. e Saxo G r a m m a í i -
cus , ful fine della fuá prefazione : tra i 
m o d e r n i , H i e r o n . Magius , Mifce l l . de G¿-
g a n t i b u í , C h a í f a g n o n u s de Gigantibus , K i r -
cher M u n d . Subterr. i . V I I I . kdc. 11. c. 4. e 
t an t i aí tr i , che Stefano nelle fue N o t e fo
pra Saxo Grammaticus afferma , e fíe re cof» 
aíTurdiflriraa, negare, o allegorizare le auto-
r i t a , che di cib no! abb iamo . 

M . D e r h a m of le rva , che quantunque leg-
giamo de' Gigant i avant i i l D i l u v i o , Gen. 
V I . 4. e piü chiaramente dopo di e í í b , N u -
mer. X I I I . 33. nulladimeno é p r o b a b i l í s i m o 9 
che la m o l e , o datura de l l 'uomo fia da ta 
femprc la deflfa fin dalla creazione ; i tnpe-
rocché quanto ai N e p h i l i m Gen. V I . g l i 
ant ichi variano in torno ad e f l i ; alcuni pren-
dendoli per m o d r i d i empieta , di a t e í s m o 9 
di r a p i ñ a , di t í r a n n í a : e quanto a quel l i r i -
feri t i nel l ibro de' N u m . X I I I . de 'quali e v i 
dentemente fi parla come di uomin i di mole 
gigahtefea, é probabile che i l t imore de g l i 
e íp lo ra to r i m o l t o v i abbia agg iun to . 

Sia come fi v o g l i a , é m a n i f e d o , che i t i 
ambedue quedi luoghi fi parla di g igant i , 
come d i r a r i t a , e di m o d r i del fecolo, c 
come di uomin i di datura non ordinaria : c 
ta l i efempj ne abbiamo avut i in t u t t i i feco-
l i ; fe t u n 'eccet tui alcune relazioni favolo-
f e , qual i crediamo cíTere quella di T e u t o -
bocchus, i l quale dicefi effere dato fcavato 
d i fo t t e r ra l'anno i<5i3. c che foflíe piü a l to 
che i t r o f e i , e vent i íei píedi l ungo : l ' i de f -
fo crediamo ác giganti , che O I . Magno r i fe -
rifeé nel fuo quin to l i b r o , c ioé di H a r t h e n 
cStarchater , giganti u o m i n i ; e della gigan
te í í a , á\ cu\ reperta e/t ( d i c ' e g l i ) puella — 
i n espite vulnerata , mortua , induta chlamyde 
purpurea , longttudinii cubitorum 50, l a t i t u -
dinis inter humeros quatuor. O I . M a g . H i f t . 
1. V . c. 2. 

M a , quanto alie piü credibil i r e l a z i o n i , 
di Gol ia ( la cui altezza fu fe i c u b i t i , ed 
una fpanna, 1. Sam. x v n . 4. lo che , al com

puto 
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puto del Vcfcovo Cumberlaud , é un po 'p i í i 
d i u n d i c i ' p i e d i Ingiefi ) di Maf f imino I m -
peratore ( che era nove piedi alto ) e d1 al-
t r i nci Regno d ' A u g u ü o , e fotto a l t r i Re-
gni d i circa la medefima aitezxa ; a che fi 
potrcbbono aggiugnere le dimenfioni di uno 
fcheletro , cavato ú l t i m a m e n t e di fotto al 
palarzo di un campo Romano v ic ino a S. 
Albano in un ' urna , infer ir ía Marcus A m o -
ninusj di cui ha data una relazione M . Che-
felden , che giudicb dalle di'menOoni delle 
o í í a , che la perfona foffe alta ot to piedi . 
Fhilofopb. Tranfaffl, num. 333. Q_uanto, dif-
í l , a q u e í l i e f e m p ; , ed a quefle relazioni an-
t i t h e , t g l i n o fi pol íono pareggiare , ed crian-
dio fuperare , con efempj moderni ; de'qua-
] i ne abbiamo diverfi in J. Ludolpb. Corn-
ment. i n H i j i . JEthiop. 1. 11. c. 2. fe el. 22. 
appreífo Mag io , C o r r i n g i o , i l D . H a k e w e l , 
cd a l t r i ; queíV u l t i m o parla co l l ' autonta di 
N u n n e z , di alcuni facchini cd arcieri dell ' 
Jmperator della C h i n a , quindici piedi a l t t ; 
e di a l t r i , da Purchas , a l t i d i e c i , e dodici 
p i e d i , e piu . Ved i V Apolog. di q u e ü o d o t -
to Autora p. 208. 

G I G A N T E S C O . V e d i 1' ar t icolo G I 
GANTE . 

II P. Bouhours r ifer ifee, che unodegl iar-
tifi? j de' Bracmani Ind ian i con Hite nel per-
fuadere al volgo fempl ice , che gl i Dei raan-
giano come n o i ; e perché i creduli lor ap-
por t ino buona provifione di vivande , rap-
prtfentan coteQi Dei di mole gigantefea , e 
fopra t u t t o , danno ad effi una panela come 
una bo t t e . 

G I G A N T O M A C H I A , la battaglia de' 
giganti centro gl i De i favolofi degli anti-
chi G E N T I L I . 

* L a parola e Greca yiyai'Toy.u^ice , for-
rnata da ytyus , y iyayro ; , gigante , c 
(xuxv , cembattimento, da ^tuxo^cu , pu
gno . 

D ive r f i Poeti hanno comporte dclle Gigan-
tomachie \ quella di Scarrone ( Franccfe ) é 
tra le fue opere la pib bella . 

G I G L I , arme di Franc ia . Vedi FIOR d i 
g i g l i : 

G I L B E R T I N I , un ordine di Rcl igiof i , 
cosí chiamati da San G i l b e r t o , d i Seraprin-
gham , nella Contea di L i n c o l n , che lo fon
do verfo 1' anno 1148. 

Anticamente non fi ricevevano in c í f o , 
fe non m a r i t a t i : i monaci oiTcrvavano la 
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regola di S a n t ' A g o í l i n o , ed erano anno» 
vera t i fra' Canon i t i ; e le Religiofe , quella 
di S. Benedetto. 

I I Fondatore ereí íe un doppto monafte-
ro , o p i tu todo due monafterj differenti » 
con t igu i T u n o a l T a l t r o ; Y uno per g l i uc-
m i n i , l ' a l t ro per le donne , ma d i v i f i peif 
mezzo di un muro a l t i ñ i m o . 

L ' o r d i n e , in decorfo di t empo , confiflet-
te in d ie t i roonalierj di queí ia fatta ; t u t t i 
i qual i furono fopp.reffi nella genéra le dif-
foluzie*se degli o rd in i monafl ici fotto i l 
Re Enrico V I I I . 

G I L D * , o G U I L D , or iginalmente figni-
fica una Frafema, od una Compagnia . 

* LA parola e formata dal Saffone gMázn ^ 
pagare, perche ogni Uomo dovea g i ldare , 
cioe pagare qualche cofa per i l carica e f o -
jlegno della Compagnia. Vedi Compa
g n i a , e F r a í e r n i t a . Q u i n d i puré la no-
Jira Guild-hal l i n Londra q. d. la f a l a 
della Societa , o Fraterna , dove fi adtir 
nano molti M i n i f i r i •> e f a n m ordini e 
leggi f ra loro . 

L ' o r i g i n e ác g i ld r viene cosí narrata : 
eíTendovi legge fra i SaíTbní, ehe ogni uo
mo libero d' anni 14. doveíTe trovare pieg-
g i e í k u r t a d i permantenere la pace & c . cer-
t¡ v ic in i entravano in una foeieta, e diven-
tavano obbligat i g l i uni peg l i , a l t r i , o per 
produrre e recar in luce colui che aveffe 
commeí í 'o d e l i t t o , o fatta ingiuria , o per 
daré foddisfazione alia parte offefa: per far 
cib ancor m e g l i o , univano una fomma d i 
danaro fra e í i i , e lo tnt t tevano in un fon
do o capitale comune ; e quando uno de' 
pieggi avea cornmefla qualche co lpa , e s 
era fuggito , allora gh a l t r i nove davano 
foddsfaztone traendo dal capitale, quelche 
fi dovea sborfar di danaro , giufta i l del i t 
t o . Ved i FRANCK pledge. 

Perché q u e í i a Sccieta era comporta di die
ci f amig l i e , el i 'era chiamata un decennary; 
c di qua fon venute le n o ñ r e fraterne. V e 
di DECENNIER . 

M a quanto al vero t e m p o , i n cui querte 
gilds ebbero la loro origine ín I n g h i l t e r r a , 
non fi pub rintracciare né addurre niente di 
cer to ; impe rocché erano Ín ufo lungo tem
po prima che alcuna formal licenza lor fof
fe accordata per ta l i unioni e adunanze. 

Edoardo I I I . ne l l ' anno 14. del fuo Re-
gno , accordb la facoha a quci di Coven-

t r y , 
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t r y , di erigere una gilda e fraternita di 
M c r c a n t i ; od una íocie ta di fratelü e fo? 
r e l i e , con un maf t ro , o guardiano J e che 
potefíero fondare c a n t o r k , diípenfare l i m o 
f i n e , fare a l í re opere di pie ta , e co í í i tuz io-
n i o leggi r i fpe t t i ve , Scc 

Cos í Enr ico I V . nel fuo Regno , accor-
db licenza di fondare una gdda della fanta 
Croce , a Stratford fopra 1- A v o n 

G I L D , ne 'borghi reaí i di Scozia , f i ufa 
ancora per dinotare una ccmpagnia di M e r -
canti , che fono uomin i l iberi del borgo . 
Vedi BORGO . 

G I L D , O G E L D , fecondo Camdeno , fígni-
fica altrcsi un t r i b u t o , o una t a i f a . 

G I L D , f econdoCrompton , fignifíca pari-
ment i un 'ammenda , o pena pecuniaria . — 
T r a g i l Scri t tor i antichi corrifponde a m u l 
ta , o compenfazione per un fallo commef-
fo . V e d i UNGELO . 

G I L D , o GÜILD r w w , fono rendite paga-
b l l i alia Corona da qualche g i l d a , o frater
na ; o quelle rendite che un tempo apparte-
nevano alie gdde reiigiofe , e fon devolute 
alia Corona nella diífoluzione genéra le & c . 

G I L D A B L E , diuota una per íbna t r ibu 
taria , cioé íogget ta a pagare tafia o t r i b u 
to . Ved i G I L D . 

Camdeno , dividendo Suífolk i n tre par
t í , chiama la pr ima gildable , perché fog-
getta a taifa j dalla quale furono efenti le 
altre due p a r t i , perché ecclefia? donatas. 

G I L D H A L D A Tcutonicorum , dinota la 
fraterna , o fpcieta de' Mercan t i Levant in i i n 
Londra \ chia mata anco j i i l l y a r d . Vedi S T I L -
XYARD . 

G I L D - H A L L , q. d. GtUU au la , la fala 
principale nella Ci t t a di Londra. V e d i G u i L D -
h a l l . 

G1LD-MER<:ANT , Gi lda mcrcatorta, era 
un c e r t o ' p r i v i l e g i o , o f a c o l t a , accordata a 
mercanti , per cui venivano abi l i ta t i tra le 
altre coíe a tenere certe ragioni di t é r ra ne' 
loro proprj d i f t r e t t i . 

I l Re G iovann i accováh' gtldam mercato* 
r iám ai borghigiani di N o t t i n g h a m . 

Q l l J ¿ . h \ ) - B a l f a m o d i G I L L E A D . Vedi 1' 
art icolo BALSAMO . 

G I L G U L hammethin , una frafe Ebraica , 
che letteralmente íignifica i l rotolare dé" mor-
t i . — Per capire Pufo di queft'efpreffione, 
é da oí fervare che g l i Ebrei hanno u n a T r a -
dizione , che^alla venuta del Meí í ia neflun 

Tomo I V , 
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Ifraeli ta ríforgerk altrove che nella térra San
ta . Che cofa dunque avverra d i t u t t i i fe-
deli fepolt i i n altre parti ? Periranno egl i -
RQ , e refteranno nello flato della morte? 

N b , dicono i D o t t o r i E b r e i : ma D i o fca-
vera loro de' canali o delle cavitadi fotterra-
nee , per le quali rotoleranno dalle loro t o m -
be fin alia t é r r a Santa; e quando faranno 11 
ar r iva t i , _ D i o foffiera fopra di eííl d i nuovo 
e l i r i fu íc i te ra . 

Queí lo paífaggio immaglnar io de'cadave-
r i , o delle ceneri degli Ebrei , dalle lo ro 
tombe alia té r ra Santa, con rotolare , o r i -
volgerfi fotto té r ra , é quel ch' eífi chiama-
no gilgul hammethin ; i l rotolar de' m o r t i . 
V e d i RISURREZIONE . 

G I L L A , in Ch imica e Farmacia , é u n 
termine A r á b i c o , che íignifica fale ; ufato 
particolarraente appreífo noi per i l fale eme-
t ico di v i t r io lo . Ved i V I T R I O L O . 

Quefto fale fi prepara con quefto minera
je per mezzo di tre o quattro repl ícate ope-
razioni ; cioé della dií íolu ' / ione , nella r u -
giada di Maggio ; della filtrazione , e della 
crifiallizzazione . I n difetto della detta r u -
giada , l 'acqua di pioggia pub fervire . 

La C i l l a f\ adopera nellc terzane , ed i n 
tut te le febbri provegnenti da corruzione d i 
u m o r i nelle prime v i e . E l l a diftrugge i ver-
m i , e impedifee la putrefazione. La dofe é 
da vent i g r a n i , a mezza d r a m m a , prefa i n 
brodo , o i n acque cord ia l i . 

G I N E C i E O , GINECIARIO , & c . V e d i 
GYNJECEUM , GYNJECIARIUS , & c . 

G I N E P R O (Bacche d j ) i l frutto dell'ar-
bufcello detto da' L a t t i n i Juniperus ; moho 
ufato nella M e d i c i n a . 

E tmul l e ro avea una grande opinione delle 
bacche diginepro : I l rob fatto del fugo efpref-
fo delle bacche v e r d i , é fiato chramatocol 
nome di theriaca Gcrmanorum ; tanto el l eño 
fono apprezzate da quella Nazione per le l o 
ro qualitadi a leñi farmache . 

E l l eno fono certamente carminat ive ; m a 
le lor piu notabi l i proprieta fono purgare e 
mondare le vifeere, e particolarmente i re-
n i ed i paífaggi u r i n a r j , come fan tut te quelle 
della fpezie di t e r e b i n t i n a . 

I I legno di queft' arbufto é parimenti d i 
ufo confiderabile nella M e d i c i n a : e' for t i f i 
ca lo ftomaco , eípelle i flati , netta i p o l -
mon i ; provoca i m e f i , e r imove le oftru-
aioni delle vifeere , Diccíi i n oltre che fia 

T t f i ^ 
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íudorifico, cefálico, cd iñerico . —- Nc ca-
vano uno fpirito, una t intura, un eliffire, 
un eftratto, ed un ratafia. 

Dicefi ancora , ch' egli duri cent1 anni fen-
7a corromperfi ; i Chimici aggiungono ,• che 
un carbone di legno di ginepro , coperto con 
ceneri deila fleffa fpezie , mantiene i l fuoco 
un anno intero. 

Si fa puré un' acqua comporta, colle bac-
ebe di ginepro dillillate con acqua vi te , o con 
altri fpiriíi, chiamata popolarmente Genera , 
da Genevre , nome Franceíe della bacca di 
ginepro . Vedi ACQUA . 

GINGTBER . Vedi ZENZERO . 
G I N G I V A , neiranatomia , é una forte 

Jura di carne , che invefte gli alveoli de'den-
t i . Vedi CARNE , e DENTE . 

Le gingive fono fórmate mercé Punione 
di due membrane , una delle quali é una pro-
duxione del perioñeum , e 1'altra deila mem
brana interna della bocea . Vedi BOCCA . 

G I N G L I M U S , yL}yKv:¿o; , nella Medici
na , una delle fpezie di articolazione . Ve
di ARTICOLAZIONE . 

I I ginglymus é quella giuntura delT oíía, 
in cui ciaícun oífo mutuamente riceve Pal-
tro ; cosí che ciafeuno e riceve ed é ricevu-
to . Vedi Osso . 

V i fono tre fpezie di ginglymo: i l primo, 
quando i l medefimo ofso , alia medefima 
eftremita, riceve ed é reciprocamente rice-
vuto da un altro ofso; alia maniera di un 
ganghero , qual é quello del cubito e deil' 
urnero . Vedi CUBITUS , ed HUMERUS . 

II fecondo, quando un ofso riceve un al
tro ad una delle fue eftremita, ed é ricevli
to in un al tro, nell'alera eftremita: come 
fanno le vertebre. Vedi V E R T E B R E . 

I I terzo é quello , in cui un ofso vien 
ricevuto in un altro , alia maniera di una 
ruota , o dell' afse di una ruota in un ca
vo , o bofsolo : tal é i'articolazione della 
íeconda vertebra del eolio nella prima . Ve
di ASSE . 

G I N G - S E N G , o GIN-SEM , o GIN-ZENG , 
relia Storia naturale , é una pianta molto 
ftraordinaria e raaravigliofa, fin ora trovata 
folamenre nella Tartaria. 

II gin-feng é una delle principal! rare cu-
riofua de 'Cine í i , e de' Tartari : i loro pin 
tccelleníi Medici han no ícriíto piu volumi 
interno alie fue v i r t u . 

Quefta pianta é nota fra effi fotto divcríi al-
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t u nomi , come i l folo fpiritofo ; il pufo JpU 
rito della térra y la pianta che da r immor ta l i -
t a , & r , E i compone in fatti tutta la mate
ria medica, per !e perfone di rango di quel-
le due regioni; efsendo troppo preziofo , per 
le perfone volgari. 

Tu t t i gli Scrittori delle cofe Cinefi fanno 
menzione del gin -feng : come Martinio , nel 
fuo Atlas ; i l P. Kircher nella fuá China i l -
luflrata ; i l P. Tachard , ne' fuoi Viaggi j ed 
i l P. le Comte, nelie fue Memorie. 

E puré noi fapevamo afsai poco di quefta 
pianta, avanti le relazioni del P. Jartoux ? 
Gefuita e Miffionario nella China ; i l qlía
le efsendo impiegato per ordine dell' Impera-
dore , nel fare una Carta , o Mappa della 
Tartaria , nell'anno 1709. ebbe 1'opportu-
ni ta di veder crefeere quefta pianta in mi 
villaggio circa quattro leghe diftante dal re-
gno di Corea, abitato da' Tar ta r i , chiama-
to Calca-Tatzc. 

Quello Padre col fe V occafione cd i l có
modo ch' egli a vea di fare un abbozzo o di 
delineare la pianta del Gin-feng , e darne una 
dderizione aecurata, colle fue v i r t u , e col
la maniera di prepararlo ; lo che , fendo 
una curiofita notabile, di buon grado qui íl 
comunica da noi al Lettore . 

II gin-feng, rapprefentato T a v . Nat .Stor . 
fig. 10. ha una radice blanca, un poco noc-
chiofa , circa tre volte della groísezza del 
gambo , e che va fminuendofi in forma di 
cono o piramidale fmo-alT eftremo; in di-
ftanza di due polüci dalla tefta , eísa radice 
frequentemente dividefi in due rami , i l che 
le da qualche fomiglianza ad un nomo, ie 
di cui cofee fon da quefti due gran rami 
rapprefeníate j e diqua ella prende la de no-
mi nazi ene di gin-feng . 

Dalla radice forge un gambo perfettamen-
te lifcio , c modera tam en te roten do : i l fuo 
colore c di un rofso un po' carico , eccetto 
che verfo i l piede , o fondo , dove , per la vi-
cinanza della tér ra , pende alquanto al blan
co . I n cima dello ftelo , o gambo v' é una 
fpezie di nocchio, o giuntura , formato dal
lo sbocciamento , o germoglio di quattro ra
mi , che íi ípargono o slargano quafi da un 
centro : la parte di fotto di ciaícun ramo e 
verde, mifta di blanco •, e la parte fupeno-
re , afsai fomigliante al gambo, eioé di un 
rofso carico: i due colori gradualmente fce-
mano, ed alia-fine íi unifeeno su i l a t í . 

Ogm 
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Ogni ramo ha cinque fogiie, abbaflanza 

bene rapprefentate nella figura j ed e oííer-
vabile che i rami fi dividono eguaimente 
Fun dall'altro , si rifpetto a loro , come 
rifpetto all' orizonte : e iníkm coile toghe 
fanno una figura circolare , quah paraiiela 
alia fuperfizie del terreno. . . 

Le fibre delle fogbe fono afíai diítingui-
bili e su la parte fuperiore lono coperte 
di piccioli peli bianchicci : la membrana , 
0 pellicola tra le fibre , íi folleva un po
co nel mezzo, al di fopra del livello delle 

^^11 colore della foglia é un verde feuro , 
di fopra ; ed un verde rifplendeníe , bian-
chiccio di fotto ; e tutte le fogiie fono con 
fínezza denticulate , o fiaftagliate negli o r l i . 

Dal centro de'rami , su i margini, fpun-
ta o ferge un fecondo ñelo , o gambo , 
D E , aííai diritto , eguale e bianchiccio , da 
cima a fondo, i l quale porta una ciocca o 
niazzetto di frutto roíonclo , di un bel co
lor rofib. Qtieíla ciocca , nella planta efa-
.minata dal noñro MiOlonario, era compo
t a di ventiquattro coceóle, o bacche; due 
delle quali íi fon qui rapprefentate, 9 , 9 . 

La pelle roíía che copre la bacca, é fot-
tile , e lifcia , e contiene dentro di sé una 
polpa blanca ; eííendo che queíle bacche 
erano doppie , ( qualche volta fono fcem-
pie ) ognuna avea due afpri oífetti ,» della 
mole e della figura nelle noílre leníicchie . 
1 pediculi , o picciuoli da' quali fono eííe 
bacche fo íknute , tut t i fpuntavano dal me-
deílmo centro , e diffondendoíl puntualmente 
in giro come i raggi di una sfera, forma-
vano la ciocca od ú mazzetto di bacche di 
una figura circolare . I I frutto non é buo-
no da mangiare, e 1' oífo include una man-
doletta : egli ha eziandio una piccola bar? 
bicella fulla fommiía , diametralmente op-
pofta al picciuolo. 

La planta mucre ogni anno 5 i l numero 
de' fuoi anni fi puo conofeere dal numero 
de' gambi, che ne fono fpuntaíi, o germo-
ghati j de' quai vi refta fempre qualche íe-
gno, come dimollrafi nella figura , per mez
zo delle lettere bbb , &c. Da donde racco-
gíiefi 3; che la radice A era vecchia di íeí-
te anni . 

Quanto al fiore , ü Padre Jartoux con-
feíTa di non averio veduto ; e perb non 1' 
lia potuto deferivere: akuni lo hanno afii-
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curato , ch'egli é blanco, e piccolo ; altri 
che non v i c alcun fiore , e che niuno V ha 
mai veduto . Egli inclina piu tofto a cre-
dere che fia cosí piccolo , che sfugga dalla 
viña e dall' oííervazionc j e cib che lo con-
ferma in queft'opinione , fi é che quelli i 
quali cercano i l gin-feng , non avendo alíra 
cofa in mi ra , fe non la fuá radice , trafeu-
rano e lafeiano fenza efarae tutto i i rima
nen te come inutile. 

Eííendo ch' eglino hanno feminato o fpar-
fo i l femé in vano , fenza che alcun a plan
ta nc fia mai fpuntata ; é probabile , che 
cib abbia dato occafione alia favola che cor
re fra i Tar ta r í : •— Dicono , che un uccel-
lo lo mangia , fubito ch'egli é in tér ra ; e 
che non eífendo capace di digerirlo , que-
íio femé fi putrefa nel fijo ftomaoo , e po-
feia germina in quel luogo dove 1'uccello 
1' ha fcaricato colíe fue feci . I l Miffionario 
piu tofto crtdc che 1' olliculo refti lungo 
tempo nel terreno, avanfi di prender radi
ce ; la qual opinione pare la piu probabi
le , eífendovi alcune radici non piu lunghe 
né piu grcííe del dito mignolo , che pur 
hanno sbocciato ainieno dieci gambi. 

Benché la planta qul deferitta avefíe quat-
tro rami ; pur ve ne fono alcune che non 
ne hanno fe non due ; alcune, tre ; ed al-
íre cinque, fei , o fette: ma ogni ramo ha 
fempre cinque fogiie . 

L ' altezza della pianta é proporzionata al
ia fuá groííezza, ed al numero de' rami che 
ha la radice : piu grande e piu uniforme 
ch'elia é , e piu poche cordicelle o fibre ch' 
ell ' ha , ella é riputata migliore . 

E1 rnalagevole i l d i ré , perché iCinefi la 
chiamino gin-feng , parola che fignifica fi
gura, o rapprefentazione: né i l cirato Pa
dre , né a í t r i , a cui n' ha fatta ricerca, fep-
pe mai trovare che tal radice fomigliaífe 
pih alia figura di un uomo, di quel che di 
ordinario le fomiglino le altre radici . I 
T a r t a r í , con piu di ragione , la chiamano 
Orhota, cioé la prima ira le piante. 

Quelli che raccolgono i l gin-feng, non ne 
confervano fe non la radice, iafeiando anda-
re i l refio . Quanta ne raccolgono in dieci 
o quindici giorni di tempo , la feppellifco-
no affieme in un qualche luogo fotto tér
ra . Pofcia pongon cura di lavarla bene , e 
fpazzolarla con una feopetta : appreífo 1* 
immergono nell'acqua ben calda, e la pre-

T t 2 para-
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parano ne' fumi o fvaporamerui di una fpe-
zie di miglio giallo, che le da parte del íuo 
colore . 

I I miglio ponfi in un x^afe, con un poco 
di acqua , e íi fa bollire fopra un dolce e leg-
gierfuoco; le radici íi fchierano fopra i l va
fe , eollocandole fur' alcuni pezzi trasverfali 
di legno , prima coperte con tela , o su qualch' 
ajtro vafe poflovi íopra. 

Si polTono anche feccare al Solé , o col 
fuoco: ma allora, benché rkengano beniíli-
mo la loro virtu , non hanno quel color gial
lo , che i Cinefi tanto ammirano . Quando 
le radici fono feccate , debboníi tener rin-
chiufe in qualche luogo aíciutto ; akrimenti 
xifehiano di corromperfi , o di eíTere man-
giate da' ver m i . 

Qiianto al luogo dove quefta radice cre-
fce, egli é fra i l 59. ed i l 47. gr. di Longi-
tudine Oriéntale , contando dal Meridiano di 
Peking . I v i trovan un lungo tratto di Mon-
tagae, che le denfe foítíle che le cuoprono 
ele circondano, rendono quaíl impermeabi-
le . Su le declivita di queíle montagne, ed 
•in coteñe folte feive . su le rive de' torren-
t i , o vicino alie radici degli alberi , e tra 
m ' ú l e altre difFerenti forte di piante , tro-
vafi i l gin-feng. E i non s1 incontra mai nel-

.' le pianure , nelle valí i , ne' maraffi , ne'fon-
¿i de' rufcelli né in luoghi troppo aperti 
cd efpcfli. 

Se nê  bofehi fi appicca fuoco , e reíHno 
confunti , quefta pianta non appar fe non 
da l l a due o tre anni : fta parimenti na-
feoftae coperta dal Solé per quanto mai pub , 
lo che moftra che i l calore V é nemico. 

I luoghi dove nafce j j g m - f m g , fono per 
ogni parte feparati dalla Provincia di Quan-
íong , con una barriera di pali di legno , 
che cinge tutta quefla Provincia j. e d' intorno 
a cui continuamente feorrono guardie , per 
far óbice a' Cinefi , acclocché non efeano in 
cerca di quefta radice. 

Tuttavolta , per quanto íieno vigi lant i , P 
avidita del guadagno (limóla i Cinefi ad apr-
piattarfi l l intorno per que' deferti, qualche 
volta fin al numero di due o tre mila ; con 
rifehio di perderé la loro liberta, e tutto ü 
frutto ddla loro fatica , o nell'ufeire , o neli' 
entrare neiia Provincia. 

Volendo l ' Imperatore, che i Tartar í r i -
cavaffero tutto i l vantaggio che fi potea di 
queíta pianta % piü tollo che i Cmefi 3 ha 
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dato ordiní nel 1709. a dieci mila T a r t á n , 
che fi portaflero a cogliere tutto i l gin-feng 
che aveífero potuto , con la eondizionc , che 
ogni perfona daííe a lui due oncie del m i -
gliore; e che i l refto foífe pagato , a pefo 3 
per tanto argento puro. 

Si computo che con tal mezzo rimpe-
radore avea oítennto in quell' anno circa 
venti mila iibbre Cinefi á'i gin-fer/g , che non 
gl i cofiavano piü di una quarta parte del 
íuo'giufto valore ... 

No i incontrammo a cafo , dice i l P. Jar-
toux , alcuni di quefti Tar tar í , nel mezzo 
di que' fpaventofi deferti ; ed i lor mandari-
ni , che non erano molto fuori del noíiro 
eammino , vennero i* un dopo 1'aitro , ad 
offerirci de' buoi per noítro íoñentamento i 
fecondo i comandi che avean ricevuti dall' 
Imperatore. 

QucíP armata di erbolaj oflervava 11 fc-
guente ordine : dopo d'aver divito un certo 
tratto di térra fra le lor diverfe cempaghie, 
ciafeuna corapofta di eento perfone , fidifper-
geva in dritta Imca, fin a un certo luogo 
filio ; ogni dieci tii loro tenendofi in diftan-
za dal refto. 

Allor cercavano con diiigenza la pianta > 
avanzando adagio col medefimo ordine ; cd 
in. quefia maniera , dentro un certo corlo 
di giorni, feorrevano tutto lo fpazio di ter
reno loro aííegnato. 

Quando é ípirato i l tempo , i mandari-
ni , che ílanno accampati colle loro tende 
in que' luoghi che fono opportum per far 
fuíhílere i lor cavalÜ , mandano a vifitare 
ciafeuna truppa , a darle nuovi ordini , e 
ad informarfi fe i l loro numero é com
pleto * 

Se qualcuno manca , ficcome fpeffiffimo 
accade , o fmarrito fuori di ílrada , od at-
taccato da qualche fiera, ne vannoin trác
ela per un giorno o due, e quindi ritornan 
di nuovo alia loro fatica come prima. 

Abbiamo offervato , che i l gimfeng é un 
ingrediente nel la maggior parte delle medi
cine che i medici Cineíi preferívono ai loro 
nobi l i , e ricchi ammalati: eglinoaffermano , 
che fia un rimedio fovrano per tutte le fiac-

1 chezze occafionate da ecceffwe faíiche , o del 
corpo o dello fpirito ; che egli attenua e 
porta fuoñ gli umori pituitoíi; cura la de-
bolezza de' polmoni, e la plcuritide ; ferma 
i l vomito -y fortifica lo flernaco 5 ed ajuta f 
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sppet i te ; J iü ipa i f u m i , o v a p o r i ; fo r tm-
ca i i pe t to , é un rimedio per la re íp i raz io-
ne breve e d e b o k ; corrobora gü í p in t i vf-
t a l i , ed é buono contro le ver t ig im , o i l 
capogiro ; e rifclliara Ja viña ; e che _ pro-
lunga la v i t a l ino ad u n ' e í l r e r a a vecchiaja , 
K i u n o s' i ramaginl , che i C ine í i ed i T a r 
tar í foííero per avere in ú alto prezzo que-
ñ a radice fe in B l t i coftantcmente ella non 
producefle un buen effetto : quelli che fono 
fani ne fanno ufo fpeffe fíate per rendérí i 
p iu vigorofí e forti 5 ed io fono perfuaío , 
jiogfngne i l Padre c i r a to , ch 'el la diventereb-
jbe un' eccellente medicina nelle mani d i . 
qualunque Europeo , i l quale intenda la Far
macia , fe fol ne aveííe una quantita fuñi-
ciente per fare quegli .efperimenti che fono 
neceíTarj affin di efaminarne la natura ch i -
micamen te , e per applicarla in giufta dofe, 
íecondo la natura del m Ac per cui pub effere 
giovevole . 

E g l i é certa che q u e ñ a radice fotti l izza 11 
fangue, ne accrefee i l m o t o , ed i l calore j 
ch 'e l la ajata. la digefiione, e rinvigorifee la 
perfona i n una maniera fenfibillíTima . 

Dopo d' aver difegnata la planta ( el fe-
gue a d i r é ) oílervai lo flato d e l m i o p o l f o , 
e quindi preíl la meta della radice , cosí 
cruda com'era , e non preparata 5 in una 
•mezz'ora dopo , t rovai i l m i ó polio mo l to 
piü pleno , e piti veloce : avevo un grande 
appetito , e m i fentii mol to piü v i g o r ó l o , e 
poteva meglio faticare e piu fác i lmente di 
pr ima . Quattro giorni dopo fentendomi co
sí flanco, e debole , che appena potevo fia
re a cavalio , un mandarino ch'era con noi 
i n compagnia , accortofene, m i diede una 
di q u e ñ e radici : ne preíi fubito la meta , 
ed un ' ora dopo , non fentii piü niente di de-
bolezza né di laflitudine . Ne ho í a t to ufo 
ípeffiírimo da p o i , e fempre colla fteíía r i t i -
feita . H o oiTervato parimente , che le fo-
glie verdi , e fpezialrncnte la parte fibrofa 
di eflfe, m a í l i c a t e , producevano quan í'íflef-
fo e f f t t to . I T a r t a r í ci portano fpeífo le fo-
glie d t l gin-feng , i n vece di T é 5 ed io m i 
t rovo fempre inappreffo flar COSÍ bene, che 
fáci lmente- le preferiré! al mig l ior T é . L a 
decozione d i e f f e é d ' u n color g ra to ; e dacché 
í i é p r e i a due o tre volte , i l fuo güi lo e i l fao 
odore diventano grati a l t res i . 

Quanto alia radice, é nece í í ano farfa bol-
l ire un poco piíi che i l T é , per dar tempo 
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al l ' eflrazione della fuá v i r t u ; í iccome ü 
pratica da' C i n e f i , qnando ne dan no alie per-
lone ammalate 5 nella quale occafione rare 
volte nadoprano pinche la quinta parte d ^ n ' 
oncia della radice fecca, 

Volendo preparare la radice affin di por-
gerla , iatagliano in fette fo t t i l i , e la met-
tono i n una pentola di té r ra ben i n v e t r i a t a , 
con la nieta in circa di una foglietta d' acqua ; 
la pentola debb' efiere ben coperta , e me í í a 
a bollire fopra un leggier fuoco ; quando 1' 
acqua é confummata fin alia quantita d'una 
tazza piena , v i fi dee mifehiare un poco d i 
zuccaro, e poi bere : immediate appreffo , a l -
tret tanto piü d'acqua fi pone ful r i raanente , 
e íi fa bollire come p r i m a , per cñra rne tu t -
to ü fugo e quanto refla della parte fp i r i to-
fa della radice . Qiieíle due dofi fi hanna 
da prendere , una la m a t t i n a , e Ta l t ra la 
fe r a . 

G I N N A S I A R C A , GYMNASIARCA * , 
nel l ' an t ich i ta , i l maeftro , o d i re í tore di un 
ginnafio . Vedi GINNASIO . 

* La parda e Greca , yvpvaviotpyjií , com-
pojia da yuuvotcnov , e upxt 5 governo , 
fopraníCndcnza . 

I Greci non mettevano i l ginnafiarca nel 
numero de 'magiftrat i ; quantunque quefl 'ufi-
zio foffe di grande coní lderazione , perocché a 
lu i s1 appartenea la cura di tut ta la lor gioven-
tü , che eragli raccomandata , perche fi am-
máeflraífe negli efcmzj del corpo. 

E g l i avea due principali mini í t r i fotto d i 
sé , che lo affiflevano nel governo del g i n 
nafio: i 1 pr imo nomato xyfiarcha , ed i l fe-
condo gymnafia . I i p r imo era maeftro dc-
gl i A t l e t i , e prefíedeva fopra la lotta . V e d i 
XYSTARCHA , A T L E T A & c . I l Iecondo avea 
la direzione di t u t t i g l i a l t r i efel'eizj ; po-
nendo cura che foííero eíeguit i nel debito 
tempo e modo ; che non foííero troppo r i -
gorofi e in tení i 5 che la g i o v e n t ü non ten-
taífe niente al di la delle fue forze ; e che 
non fi faceííe cofa, che poíeííe nuocerealla 
fani ta . 

Que.fli avevano diverfi min i f t r i fubaltcr^ 
n i , o fervi , fotto di loro , per ammaeftra-
mento e fervigio' della g i o v e n t ü ad eíii rac
comandata , 
. G I N N A S I O , GYMNASIÜM * , liiógo ac-

comodato , per fare g l i E f e r c i z j . V e d i G i N -
NASTICA . • 

• * L a parola e Greca , yj^yu-jiov , formara 
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da [¿¡¡¿tfo;, nado j a cagione che antica-' 
mente deponevano le v e j ü , per efercttar-
fi con p iü liberta . 

T r a g l i ant ichi i l ginnafio era un pubbl i -
co edifizio deftinato per 1' e'fercizio , e dove 
i giovani ed a l t r i v i venivano a r a m a e í t r a -
í i e regolarmente difciplinati fotío proprj 
maef t r i . 

_ Se crediamo a Solone núVAnachar f i di L u 
ciano , e a Cicerone de Ornt. ¡ib. 2. i Greci 
furono i p r i m i ch' ebbero de'ginnasj, gymna-
fia j e t ra i Greci , i Lacedemoni ; dopo 
q u e ñ i , g l i A ten ie í i j dai quali g l i prefero i 
K o m a n i . 

V i erano tre ginnasj principali in A t e n e ; 
P accademia , dove infegnb Platone j i l l y -
ecum , famoíb per le Letture di Ariftotele ; e 
i l cynofarges , deí l inato per la plebe . Ved i 
ACADEMIA , e L Y C E U M . 

V i t r u v i o deferive la flruttura e la forma 
degii ant ichi pjnnasj, l i b . 5. cap. 11 . Erano 
chiamat i gymnafia , perché i campioni s'eíer-
citavano nudi y e palafira , dalla lotta , che 
i v i era uno de' piíi comuni eíercizj : i Ro-
m a n i qualche volta l i chiamarono thermx , 
pe rché i bagni ne facean la parte principale . 
V e d i P A L E S T R A , BAGNO , & c . 

E ' par manifcí'to che al tempo di Omero 
n o n f i í acevano gl i cTercizj da per íone af-
fatto nude , n ía fempre i n mu tan de , o fot-
t o ca l zon i , che non fi depofero fe non piu 
í a rd i ne'ila 32. Olimpiade . U n certo Or í ip -
po dicefi che fia flato i l p r imo che i n t r o -
duííe 1' u ío della nudi ta 5 i m p e r o c c h é accor-
tof i ch 'eg l i avea la peggio a cagione delie 
mutande che lo impedivano e imbarazza-
vano , le depofe e g i t tb via affatío j e fu 
poi imi t a to dagli a l t r i . . 

I ginnasj a vean diverfi appartamenti , o 
r n e m b r i . M . B u r e t í e , dopo V i t r u v i o , ne no-
vera fin a dodici , cioé i 0 , i l pórtico efterio-
re , dove i Filofofi , i R e t o r i , i M a t e r n a t i c i , 
i M c d i c i , ed a l t r i feienziati leggevano pub-
bliche l e z i o n i , d i í p u t a v a n o , e recitavanole 
loro compefizioni . 2". L ' ephcbcum, dove la 
gioventh fi raccoglieva a buon' ora per i l u 
día re i loro eíercizj p r iva tamente , fenza fpet-
tatori . 3o. I I coryceum , 1' apodyterion , o 
gymnaflerion , una fpezie di guardarobba , da-
ve f i fpogliavano , o per bagnarf i , o per fare 
g l i eíercizj . 40. L ' eUotkejium , aliptcrion , 
o unBuarium , deftinato per le unzioni che 
o precedevano , o fuífeguivano a 11' uío del ba-
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g n o , della lot ta , della panc ra t í a } & c . 
ccnijlerium, o conijira , i n cui fi coprivano di 
polvere , o fabbia per afciugar P o l i o , o i l 
íudore . 6o. La pals j i ra propriamente cosí 
de t ta , dove praticavano la l o t t a , i l pugila
to , la pancratia , e diverfi a l t r i eíercizj . 
7o. II Sphúcrijlerium, o la corte delia pa l l a , 
o del pal lone, r i íe rva ta per l i eíercizj , ne' 
quai íi fervivano di palle . 8o. De' grandi 
v i a l i non íelciati che comprendevano lofpa-
zio tra i l p ó r t i c o , e l e m u r a g l i e , delle quali 
era cinto i1 ediírzio . 9 •. I x y f l i , ch' erano 
port ic i per l i lo t ta tor i nel tempo d1 i n v e r n ó , 
0 i n cattiva ftagione . 10. A l t r i x y f t i , o paf-
feggl e i lradoni ape r t i , per la State e per i l 
bel t e m p o ; alcuni de' quali erano rafi e net-
t i , ed a l t r i piantati d ' a l be r i . n . I bagni , 
che conflavano di diver íe camere, o appar
tament i . Ved i BAGNO . 12. L o ftadium , 
uno ípazio grande, di forma í e m i c i r c o l a r e , 
coperto di arena, e circondato di íedili per 
l i fpe t t a to r i . V e d i STADIUM . 

Quanto alF amminiftrazione de' ginnasj , 
v ' erano diverfi ufrziali ^ i principali 10. i l 
ginnajiarca, ch'era i l direttore ed i l fopran-
tendente g e n é r a l e . 20. II xy j l a rca , che pre-
íiedeva nel xyjlus , o neilo í ladio . 3 ° . II 
gymnafia^ o maeflro degli e í e r c i z j , che in» 
tendeva i lor difieren t i e íFet t i , e g l i accomo-
dava alie var ié comple í l ion i degli at let i . 
4o. llpcedotriba , a cui fpettava d' in íegnare 
meccanicamcnte g l i eíercizj , fenza in ten-
derne la t e o r í a , o 1' u ío . Sotto quefti quat-
t ro ufiziaii v 'era un numero di fubalterni , 
1 cui n o m i diftinguevano le lor diverfe fun-
z i o n i . 

Quanto alie fpezie d ' e í e rc iz j praticati ne' 
ginnasj , fi poí íono ridurre a due claffi , í c -
condo che o di pendón o dall 'azione del cor-
po folo , o che richieggono « g e n t i , od i n -
í t r u m e n t i eñe rn i . I p r i m i fono pr incipal
mente di due forte , V una detta , orchejiiee, e 
1' al tra pa l afir i ce . 

L ' orchefiiee comprendea , i 0 , i l Bailo . 
2o. La Cubijiice , o fia i 'a r te di faltare, o 
far cap i tombol i . 30. La fpharijiice , che i n -
chiudea t u t t i g l i e íercizj fa t t i con palle 
( pila: ) . 

La paLcfirice comprendea t u t t i g l i eíercizj 
fotto la denominazione di palafira j come 
lottarc , jare a pugni , la pancratia , 1' hopló-
machia , i l cor[o , i l falto , i l gittare i l d i feo , 
I ' e íercizio del giavmotto , e que!lo del cet» 
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chio , d e n o m í n a t o da' Greci rpoxot s che con-
fiíleva nel rotolare o girare un cerchio di fer
ro , che avea cinque o fei piedi di d i á m e 
t r o , corredato d 'anel l i di ferro , lo flrepiíro 
de'quali avvifando i l popólo a far Orada , 
g l i dava a un tratto dello ípaílo . E for-
za , e perizia , o deñrezza erano necea
rle nel dirigere queílo cerchio , che íi do-
vea cacciare o ípignere con un baftone üi 

f e r ro . A . . . .. r 
A qucfti Ti debbon pure^aggiugnere gh eícr-

cizj ípe t tan t i alia ginnaftica medica : come 
i 0 . i \ pqffeggio,. 2o. la voctferazlone, o g r i -
dar a l t o . 3' . rhcnere i l fiato , o refpiro , 

G l i efercizj del corpo che dipendono da-
gl l agenti efterni , fi poífono ridurre , a 
montare un cavallo , a carrozzare i n un ca
leño , ad eífere portato in una lettica , od i n 
al t ro veicolo con r u ó t e , a farfi agitare o d i -
menare ne ' l e t t i , o nelle culle , e qualche 
•volta dondolare , e batiere : al che fi puo 
aggiugnere 1' arte di nuotarc. — H o í f m a n o 
eonta fin a cinquantacinque forte d' efercizj 
g innaf t i c i . 

G T N N A S T I C A , GYMNASTICA , o / V -
te ginní t j i ica , dinota 1' arte di compiere g l i 
efercizj -del corpo , fía per difefa , o per 
la f an i t a , o per divert imento . V e d i G I N -
NASIO . 

L ' arte g'innajlica é divifa i n tre fpezie , 
o r a m i ; mi l i tare , m e d i c í n a l e , ed atletica , 
o di gioco e fpaífo. 

D ive r f i Scri t tor i moderni hanno trat tato 
di queft' arte , come Mercurial is , de arte 
Gymnafiica y Faber i n jlgo-fiifiica : Jonbcrt 
de Gymnafiis ; Cagnatus de fani t . tuend. 
VoíTio de quatuor A r t i b . popular. Meurfio & 
Or che j i r a j Fullero i n Medicina Gymnajlica ; 
e M . Burette in diverfe Di í l e r t az ion i fopra i l 
Bai lo , la Sferifiica, 1' Atlet ica , la Lotta , i l 
Fugillato , i l Difco & c . degli a n t i c h i . 

M . Burette ha data la Storia della Ginna-
f l i ca nelle Memorie delP Accad. Reale delle I n -
f c r i z i o n i . — Secondo l u i , q[ueíF arte é coeva 
col mondo . I n realta difficilmente poífiam 
credere che i l genere umano fia mai ñ a t o 
fenza efercizj del corpo \ a quali neceífaria-
mente era t irato dalla difefa della perfona , 
dalla confervazione della fanita , ed anche 
dal nftoro dello fpiri to , e dalla natura-
le vivacita ed allegrezza . V e d i E S E R C I -
z r o . 

N e l p r imo ílabüirfi della fccieta, g l i uo~ 
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¡ni , accortifi dolía neceffita deg l í eferciz) 
i l i t a r i , per r i íp ignere g l ' i n f u l t i de ' lor v i -
ni , inft i tuirono de 'giuochi , e propofem 

p r e m j , per animare la g iovent í i a combat t i -
m e n t i d i diverfe fpezie . V e d i G i u o c o . — 
E ficcome i l corfo , i l f a l to , ia forza e de-
ftrezza del braccio, nello fcagliare i l giavel-
Jotto , nello fpignere una palla , o gittare u n 
d i f co , oitre i l l o t t a r e & c . erano efercizj ac-
comodati alia maniera di combattere d ique ' 
p r i m i terapi j cosí la gioventu faceva a ga
ra per fegnalarfi i n effi alia prefenza degli 
u o m i n i provet t i , che fedevano giudici , e 
difpenfavano i premj ai v i n c i t o r i : fin a tan
to che quello che originalmente era fol t ra t -
teniraento e fpafso , diventb nel decorfo d i 
tempo cofa di tale importanza , che v ' i n -
terefsb diverfe famoí^ C i t t ad i e N a z i o n i 
i n t e r e . \ 

D i qua Temulazione , e l'accefa brama 
di fegnalarfi negli efper iment i , con la fpe-
ranza di efsere un giorno proclamati ecoro-
na t i v inc i to r i ne' publ ici giuochi , ch ' era 
i l piu fublime onore a cui potefse allora u n 
uomo arrivare . E giunfero fin a credere , 
che quefia vaghezza e quefta gloria degli uo
m i n i cosí incapricciati degli efercizj , pia-
cefse gran fatto anche agli De i , e Semidei ; 
e fi venne pero ad introdurre la maggior 
parte di queíU efercizj ^ nelle cerimonie re-
l i g io fe , nel culto de' loro D e i , e negli ono-
ú funebr i , fa t t i a l i ' ombre ( manes) d e ' m o í -
t i . Ved i FUÑAR A L E . 

Quantunque fia difficile determinare l 'epo-
ca precifa dell ' arte ginnaflica, tut tavol ta ap-
pare da diverfi luoghi di O m e r o , e part ico-
larmente dal 23. l ibro á ú V Iliade ^ dove egl i 
defcrive i giuochi celebrati nel funerale di 
Pa t roc lo , che , al tempo della Guerra T r o -
j a n a , ella non era ignota . Da cotefta de-
fcrizione , che é i l piu antico monumento 
che c i rerti della ginnajlica Greca , racco-
gliefi che aveano i corfi de' c a r r i , i p u g n i , 
la l o t t a , i l corfo a piedi , i g l ad ia to r i , ÍI 
gi t tar del d i f co , i l t i ra r d'arco , e lo fca
gliare i l giavellotto ; e parrebbe quafi dal 
particolar dettaglio che da Omero di quefii 
efercizj, che gia d 'al lora la ginnaflica man-
cava poco dalla perfezione: cosí che quan-
do Galeno d ice , che non v 'e ra arte 'jgnmfr 
y í / m n e ' g i o r n i d ' O m e r o , ech 'e l l a non p r in 
cipio ad apparire prima de' tempi di Plato-
n e , ei debbe intenderfi della f o l | ginnaflica 
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medica. Queft 'u l t ima , i n f a t t i , ba píh ía r -
úi la fuá origine ; perché fia tanto che g l i 
uoa i in i contuiuarono ad eííere fobrj e labo-
r i o í l , non ebbero bifogno di effa . M a quan-
do F ozio e la l u í íuna gl i ebber r ido t t i alia 
írifte neceíí i ta di ricorrere a' m e d i d ; que-
í t i , che avean t rova to , niuna cofa conferir 
tanto al riftoro ed alia prdervazione deila 
fanita , quanto g l i efercizj proporzionati al
ie varié comple íTioni , eta , e f e í í i , non man-
carono di met ter l i su la pratica deila g ln -
naj l ica. 

Secondo Platone, un certo Herod ico , un 
po1 anteriore ad Ippocrate , fu i l p r imo che 
introduffe queft' arte nella Medicina ; ed i 
íuoi fucceffori , convint i per efperienza dei
la fuá ü t i l i ta , s'applicarono da dovero a pro
moverla e perfezionarla. 

Ippocrate , nei luo L ib ro de Regimme o 
deila Dieta , n1 ha dati degli efempj^, dove 
tratta dell 'efcrcrzio in genérale , e degiief-
fe t t i particolari del camminare , in riguardo 
alía fanita ; cosí puré delle var ié forte di 
eorfi , o a p i e d i , o a caval lo , del faltare , 
deila lotta , dell 'efercizio deila palla fofpe-
fa ) chiamato corjcus , deila chironomia , 
delle unzioni , delle fregagioni, del rotolar 
i i e l l ' a r ena , & c . Vedi FREGAGIONE , tyc. 

M a ficcome i Medici non ricevettero tu t -
t i g l i efercizj deila ginnaftica nella pratica 
l o r o : queíV arte venne a dividerfi tra eífi , 
e tra i maefln degli efercizj marzia l i e atle-
t i e i , che tenevano fcaole aperte, i l numero 
delle quali era grandemente cre íc iu to nella 
Grecia . Vedi A T L E T A , & c . 

A l i a fine i Romani preíero anch' eíTi i l 
medefimo gufto , e adottando g l i efercizj 
m i l i t a n ed atletici de' Greci , l i proraoífero 
e g l ' innoltrarono al grado fommo di magni-
ficenza , per non dir flravaganza . M a la ae-
cadenza de l l ' Impero involfe nella fuá ruina 
le ar t i fteífe j e fra 1' a l t r e , la g i m a j l i e a , e 
la M e d i c i n a , 1'ultima delle quali maiavven-
turatamente abbandono allora i l t i to lo e la 
ragione c h ' e ü a avea nella prima , ed ha tra-
ícura to di mai riaíTumerla i n a p p r e í í o . Ved i 
MEDICINA . 

G 1 N N E T T O , nella Caval le r izza , & c . 
un cavallo Spagnuolo , di piccola mole , 
ma di belle proporz ioni . Vedi C A V A L L O . 

A l c u n i danno anche i l termine di ginnet-
to ai cavalü I t a l i an i ben f a t t i . 

Cavalcaiz a la Gimt ta , é cavalcare alia 
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maniera Spagnuola , cioé colle ílaffe si cor-
te , che g!i íperoni battono su i fianchi del 
cavallo . •— Queí lo fi confidera come una 
ga lan ter ía nella Spagna j ma non gia ap-
prefio n o i . 

G I N N I C O , GYMNICUS , cofa apparte-
nente agli efercizj del corpo. Ved i ESERCI^ 
ZIO , GIMNÁSTICA , & c . 

í .g iuocbí ..gínrihi., Ind igymnic l ^ fonoquel-
l i ne' quali é efercitato i l corpo ^ ta l i l'ono 
la l o t t a , i l corfo , i l ba i lo , Tufo deila lan~ 
cia , i l giuocare alia pallacorda , & c . V e d i 
G i u o c o , G I N N A S I O , &C. 

Conf l ávano di quefti efercizj , i d ive r t i -
men t i principali delie folennitacii Ol i rnpiche^ 
Nemee , Pythie , ed I fhnie ; ch'erano chia-
matc da 'Greci FÍE Tap'xo?, e d a ' L a t i n i qum" 
quertium . Vedi O L I M P I C I , N E M E I , P í -
T I I , ISTMII , & c . Ved i anco PENTA-
T H L O N . 

G I N N O P E D I A , GYMNOPJEDIA* , una 
fpezie di bailo , in ufo appreífo g l i ant ichi 
Lacedemoni , che facefafi ncl tempe deploro 
facrifizj , da perfone giovani , le qual i 
ballavano nude , cantando nello ñeífo t em-
po un I n n o i n onore di Apo l lo . V e d i 
BALLO . 

* L a parola fi fertve anco gymnop^dice . 
E i r e compojia d i "yv^voí ^ nudo , ewauísy 
giovane . 

V i e n m e n t ó v a t o un certo Terpandro , 
come inventore deila gymnopadia . Ateneo 
la deícr ive come un bailo 1 acchico , efe-
guito da g iovani nudi affatto , con cerd 
i n t e r r o t t i , ma dolci mov imen t i , e gefti del 
eorpo) le braccia e le gambe eífendo v íbra te 
e dirette i n una peculiare maniera , che rap-
prefentava una vera lotta . 

G I N N O S O F I S T I * , GYMNOSOPHYSTÍE, 
una Setta di Filofofi I n d i a n i , celebri nell ' an
t ichi ta j co s í denominati dal loro andaré co' 
pie' nudi . Vedi FILOSOFO . 

* L a parola e formata dal Greco . VUVZ&OQÍ-' 
, q. d. u?2 Sofijia ^ o Fdofofante ^ che 

va nudo . 
Quefto nome fu dato a' Filofofi Indiani , 

i quali per lo calore ecceffivo deila regione ^ 
erano cofiretti a gir nudi ; come quello di 
PcripatetiC! fu dato a coloro che filoíofavano 
camminandov Vedi PERIPATETICI , & c . 

Laertio , V i v e s , & c . non vogiiono che 
pinnofofijln fia flato i l nome di alcuna par-
t i co la rSc t ta , ma un nome coraune di tu í t i 
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i Filofofi ne i r indie ; e quine! H d i v i d o n o m 
Brachmani , e Germani . Ved i BÍIACH-
MANÍ. 

T r a i G e r m a n i , ch i ama t í aftrési da Por
firio Saman t i , e da Ciem. A h ñ . S e r m a ^ , 
alcuni eran á c n \ h y l o b ü ; daClem, A l e ü . a l -
lob i i , come abitatori delíe felve ; qnelti u l -
t i m i par che piü d'apprefTo fi a c c o ñ i n o al
ia no2Íone di gínnofofilU . Clemente n fen -
fce che queíH allobii non abitavano né 
C i t t a , n é T e r r e , che la maggior parte an-
davano vef l i t i colle foglie d' a lb t r i , man-
giavano ghiande e bacche , e bevevano ac-
qua fuor dalle lor m a n í , aí lenendofi dal 
mat r imonio e dalla procreazione . 

A p u l e j o , F lor id . l i b . i . deferive \ ginnofo-
fijii COSÍ: " S e n o t u t t i dati alio i ludió della 

fapienza, si l i vecchi maef t r i , c o m e i p i u 
g iovani pup i l l i ; e que! che a me ferabra 

„ la pui plaufibi! cofa nel lor carattere , fi 
„ é che hanno una grande avverfione alP 
„ oz'io ed alia pigra indolenza . P e r c i ó , fu-
„ bi to che la tavola é preparara , innanzi 
„ che fi rechino le v ivande , i giovani fono 
„ t u t t i c h i a m u i e raccolti in uno , dai lor 
„ diverfi luoghi ed ufizj , ed i m a e ü r i g l i 
„ efammano , che cofa di bene abbiano fat-

to dopo i l levar del Solé . Q u i v i uno r i -
„ fenfee quello che ha feoperto colla me-

d i t az ione ; un ahro , cío che ha impara-
to per vía di quakhe d imoÜraz ione ; e 
quell i che non hanno niente da recare 

„ i n mezzo , per m e n t a t í i i l pranzo , fono 
„ r imandat i d ig iuni a operare. 

I I gran capo ginnofofijit , fecondo San 
G i r o l a m o , fu un Budda , chiamato da C i e m . 
Ale í í . BMÍW; i l quale é porto da Suida tra i 
B r a c h m a n i . Q u e í i ' u l t i m o Autore fa Budda , 
precettor di Manete i lPe r f i ano , fondatorde' 
G i n n o f o f i f f i . Ved i MANICHEI . 

G I O A C H I M I T I , i l nome d'una Set ta ; 
feguaci di G i o a c h i m o , Abbatedi Flora nella 
Calabr ia , ch-e fu ftimato Profeta mentre v i f -
fe ; e lafeib , alia fuá m o r t e , diverf i l i b r i 
d i profezie, oltre altre opere ; che furono 
condannate infierne c o l l ' A u t o r e nel 1215 , 
dal Conc i l io di La terano; e dal Conci l i© di 
Arles , nel 1260 . 

I G t o a c h i m i t í , erano particolarmente va-
ghi , e mcapricciat i di alcuni t e m a r ) . I l Pa
d re , dicevano, opero dal principio fin alia 
venuta del Figl iuolo i i l F igl iuolo da quel 
tempo fin al tempo loro , c ioé fin a l l ' an-

Tem. I V , 
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no 1200. ; e 10 i p m t o Santo prefe poi a 
operare, a fuá porta . Qu ind i dividevano ogni 
cofa che fi raportava agli uomin i , al tem* 
po , alia dot t r ina , ed alia maniera di v i -
ve ré , in tre claííi o ftati , fecondo le tre 
perfone della T r i n i t a ; ciafeuno de 'qual i fta-
t i od era gia fucceduto, od avea i n apprcf-
fo da fuccedere la fuá v o l t a ; equ inc i ch i a -
mavano le lor divif ioní ternar i i . 

I I p r imo ternario era quello degli uomi
n i : Querto comprendeva tre rtati, od o rd í -
n i d i uomin i ; i l p r imo ñ a t o era quello de» 
mar i t a t i , che avea dura to , fecondo eífi , 
t u t t o i l periodo del Padre ; c i o é , i l tempo 
del Teftamento vecchio: I I fecondo era quel
lo d e ' c h e r i c i , che continuarono durante i l 
tempo del F i g l i u o l o : I I terzo era quello de* 
m o n a c i , ne' quali aveva ad cífere una effu-
fione non ordinaria della grazia , per mez
zo dello Spiri to Santo. — I I fecondo terna
r i o , era quello della do t t r ina , che pur d i v i -
devano in t r e : ¡1 Teftamento vecchio che at-
t r ibu ivano al Padre; i l N u o v o , che a t t r i -
buivano al Figl iuolo i ed i l Vangelo eterno , 
che a t t r ibuivano alio Sfnrito Santo . — N e l 
ternario del tempo , davano tu t to i l tempo 
feorfo dal pr incipio del mondo fino alia ve
nuta di C r i r t o , al Padre; nel qual t e m p o , 
d icono , lo fpir i to della Legge di M o s é pre-
valfe . Davano al F ig l iuolo l i 1260 anni feor-
fi da Gesü Cri r to fino al loro tempo ; du
rante i quali lo fpi r i to di grazia prevalfe .—< 
F i n a l m e n t e , i l terzo , che avea da v e n i r e , 
e che chiamavano i l tempo- della grazia 
f omma , s' appartenea alio Spirito Santo . — 
U n al t ro ternario confiftea nella maniera 
d i vivere : N e l p r imo tempo , fotto i l Pa
dre , g l i u o m i n i viíTero fecondo la carne ; 
nel fecondo , fotto i l regno del F ig l iuo lo , 
g l i u o m i n i v iñe ro fecondo la carne e io fp i 
r i t o ; nel t e rzo , che avea da durare fino a l 
ia fine del mondo , avean da vivere fecon
do lo fp i r i to folamente . I Gioachimiti fo-
rtenevano , che negli u l t i m i tempi t u t t i í 
Sacramenti e fegni aveano da c e í í a r e ; e la 
ver i ta dovea apparire feopertamente, e fea-
za alcun ve lo . 

G I O G O , nel l 'agr icol tura , un pezzo d i 
legno, formato i n guifa , che fi adatti fo-
pra i l eolio de' buoi ; per lo qual mezzo 
s'aggiogano , o s'accoppiano infierne, c íi 
arredano per l 'aratro , & c . V e d i A R A-

V v EgH 
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Egl i é c c m p o ñ o di piu p a r t i ; tra lequa-

11 , i l giogo p r o p r i a r á e n t e cosí chiamato , 
i l quale é un peizo grríTo di iegno , che 
í la fopra i l eolio ; Vareo, che cinge o va 
attorno del e o l i o ; le m a g ü e , o ie appunta
ture , che tengono 1'arcó attaceato faldo al 
giogo; e i ' anello del giogo , o fia la caten a 
del B u e , 

I R e m a n í facevano, che i nemici da ¡or 
foggiogati paíTaffero fot ío i l giogo ; lo che 
chiamavano fub jugum mittere: c ioé , l i fa-
cean pafíare fot ío una fpezie di furca pa t i -
bulares , ch 'erano un palo meífo a traver-
f o , o i n croce d' a l t r i due , p i a n í s t i d i r i t t i 
n d terreno. — P a t í o c i b , l i t rat tavano con 
a b b a ñ a n z a di umani ta , e l i rimatulavano 
alie cafe e patrie l o r o . V e d i FURCA . 

L' iftcíío t r a t t a r u e n í o veniva fatto ad eíTi 
da' lor n e m i c i , nella üc í la occafione, di r i 
man er v i n t i . ~ C o s í Celare , L i b . I I . oí íer-
v a , che i l Confole L . Caf í io era fíato uccí-
fo dagli E l v e z j , disfatía la fuá á r m a l a , e 
fatta paífar fo t ío i l giogo. 

G I O G O , o giugero d i t é r r a , )ugata terree, 
ne 'no f l r i co í lumi a n í i c h i , e r a l o f p a z i o , che 
un giogo di b u o i , c ioé due b u o i , potevano 
arare i n un g i o r n o . 

G I O I A . V e d i GEMMA . 
G I O Í E L L I E R E . V e d i LAPIDARIO ; e 

JEWEL Offite. 
G I O N I C O . V e d i JÓNICO. 
S. G T O R G I O , nome col quale diverfi Or-

d i n i , si m i l i t a r i come r e l i g i o f i , fono deno
m i n a d . E g l i . ha prefa la lúa origine da un 
Santo, famofo per tu t to 1'Oriente ; chia
mato da' G r e c l MiyaKopaprvp , i l gran 
m a n i r é . 

Sopra alcune medaglie degi' J^nperadori 
G i o v a n o i , e Manuele Comnen i , abbiamo 
la figura di San G i ergio a rma to ; che tiene 
una Ipada , od un giavel iot to in una ma
no , e n e ü ' altra , uno feudo , con q u e í k 
in femione : un O , e i n eífo una pieciola A , 

P ' 

e r E ^ - r i O C , i l che compone le parole 

O A F I O S T E O P r i O S , S. Giorgio . Eg l i 
é generalmente r a p p r e í e n i a t o a ca'vallo , 
credendofi che fia (lato fpeííe fíate i m -
pcgnaio i n combatt i raent i i n quefta ma
niera . 

Egl i é venerato per i ' A rmen ia , per la 
Mofcovia , c per t u t t i i pacfi che feguita-
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no i l r i t o G r e c o : dai Greci , i l fuo c u l t o j 
gia da gran tempo , é paíTato e rieevuto nel
la C h i e í a L a l i n a ; e 1 ' Ingh i l í e r ra ed i l Por-
togallo l 'hanno fcelto per loro Sanio Pro-
t e t t o r e . Vedi PATRONOS. 

S. GIORGIO é i l nome particolare d ' u n 
Ordine Inglefe di Caval ier i , piu comune
n í e n t e chiamato 1' Ordine delta G ia r t i e r a , 
V e d i G I A R T I E R A . 

I I nofiro Re Edoardo V I . per lo fuo fp i -
r i to di r i forma , fece alcune alterazioni nel 
ce r imonia le , nelle l e g g i , e nel l ' abito delT 
O r d i n e , affinché i l Santo un tempo protet-
tore v i aveffe raen di parte . Egli p r imo 
comandb che 1'Ordine non piu íi chiamaf-
fe 1' Ordine d i San Giorgio , ma quel de lia 
Giartiera . 

Caval ie r i d i San G i O R G i O . —- "Vi fono 
ñ a t i varj ordini fotto quefia denominazio-
n e , la maggior parte de 'qus l i fono e f i i m i ; 
uno in particolare fondato dall ' Imperatore 
Federico I I I . nel l ' anno 1470. per guardar 
¡e fromiere della Boemia e dell ' Ungher ia 
conlro i T u r c h i . U n a l t r o chiamato.S1^ 
G/org/o d 'A i f ama , fondato dai R e d ' A r r a -
gona . U n al tro n e l l ' A u í l r i a , e nella Ca-
r in í i a . *** Ed un altro nella Rep. di Genoa 3 
che tu í i av ia fuíTide, & c . 

' Re l ip jo j i , o Monaci delf Ordine d i S. GlOR.-
G i o . D i queí l í ve ne fono diverfi Ord in i , 
e Congregazioni ; particolarmente quella de' 
Canonic i regolari di San Giorgio in Alga , 
a Venezia , ftabüilo da due N o b i l i Vene-
z i a n i , nel l 'anno 1404. — U n ' altra C o n -
gregazione del medefimo I n Ü i i u t o i n Sici 
lia , & c . 

Croce d i S. G I O R G I O . V e d i C R O C E . 
G I O R N A L E , un l ibro d i u r n o , un regi-

flro, o un dettaglio di cib che fuccede gior-
na lmen te . V e d i D I A R I O . 

G[ORNALE , n e ' C o n t i mercant i l i , ¿ un 
l ibro nel quale ogni particoiar capo od ar-
t icolo fi reg i í l ra da! L ib ro d e í t o lo firaccio , 
e fi fa debitore, —- Q u e í l o ha da e fie re in 
chiare e nette parole, e cop ía lo o fer i l ío 
con ne t te7za . Vedi L I B R O , 

G I O R N A L E , nelle cofe mar i t t ime , é un 
regiflro tenuto dai pilota , in cui fi nota 
qualunque cofa che fuccede alia nave di 
giorno in g i o r n o , e d' ora in ora , per quel 
che concerne i venti , i rombi , o quart i 
& c . di vento per cui fi naviga , i fcan-
dagli , & c . effine di peter sggiu í ta re i fuo i 

cora-
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c o m p u t i , e determinare i l luogo dove la na
ve fi trova . V e d i NAVIGARE , PILOTA , 

G I O R N A L E , i n oggi é divenuto u n n o m e 
comune alie novelle letterane , o d altra 
fatta , ai Fogl ie t t i , & c . che defcnyono i 
g iorna l ic r i avvenimenti , e í a t t i dell t u r o -
p a . V e d i GAZETTA . 

GIORNALE , fi ufa panment i come per 
t i ío lo di diverfi übr i , che efcono m certi 
tempi prefiífi, e che danno eOra t t i , e no-
t iz ie de' L i b r i nuovi che vengono pubbli-
c a t i , e le nuove aumentazioni e fcoperte 
ne i l ' art i e nelle Scienze . V e d i L I B R O . 

I I pr imo Giornale di queí la fpezie fu i l 
Journal des Sfavans , fíampaío in Parigi : 
L 'opera fu in f t i tu i t a ed intraprefa col fine 
d i agevolare a quell i i quali fono troppo 
occupa t i , o troppo pigr i e impazient i , la 
cognizione e notizia de' l l b r i , ch' eglino 
non leggerebbono mal i n í e r i . Ella pare una 
maniera eccellente di appagar la curiofita 
degli u o m i n i , e di diventare erudito a pat-
t i agevoli , e con poca fpefa e fatica : e 
per verita ella s ' é trovara si u t i l e , che ¿ 
l lata poi efeguí ta i n m o l t i í l i m i a l t r i paefi , 
fotto una gran varieta d i t i t o l i . . 

D i quefia fpezie fono le Tranfazioni F i -
lofofiche di Londra \ g l i AEia Eruditorum d i 
Lipf ia ; le Nouvelles de ¡a Rspublique des Leí -
tres di M . Bay le , & c . la Bíblioteque Uni -
verfelle) Choi/ie , Ancienne & Moderne, di 
M . le Cierc ; les Memo ir es de Trevoiix , 
& c . . 

N e l i6g2 , Junckero ü a m p b in La t ino 
un Trat tato Iftorico ¿¿e 'Giornali dé1 Letterati , 
pubbl ica t í nelle diverfe pa r t í d i Europa ; e 
W o ¡ f i o v Stru vio j M o r h o f f i o , Fabr ic io , & c . 
hanno fc r i t to su lo fteífo foggetto . 

Le Memorie del? Accademia Reale delle 
Scienze ¿ quelle, ác\V Accademia delle Belle 
Lcttere, i n Parigi ; le Mifcellanea N a t u r a 
Curioforum ; g l i efperimenti dell ' Academia 
del C i m e n t o ; g l i Ac ia Philo Exoticorum T ^ i -
rzíi-<e 6^ ^ f r í / / , che comparvero da Marzo^ 
1686 fino ad A p r i l e i ó S / , e che fono una 
Storia dell ' Accademia di Brefcia , e le M i -
fcellanea Berolinenfia , o le M e m o r i e delT 
Academia di Be r l ino , non fono propriamen-
te Giornal i , benché bene fpeífo vengano 
pode nel loro, numero. 

j iunckero e W o l f i o dan T onore della p r l -
m invemione Giornali a Foz io , La fuá 

Bibliotkcca nulladimeno non é a l l ' i n tu t to 
della íleífa natura che i n o b ú G i o r n a l i ; né 
i l fuo difegno o fcopo era 1'ifieífo . E l l a 
confifte i n corapendj , ed ef i ra t t i di l i b r i , 
che Fozio avea l e t t i nel tempo della fuá 
Ambafciata in Perfia. 

M . Salo fu i l p r imo che comincib i l / o a r -
na l des Savans a Parigi nel 166$ , fot to i l 
nome del Sieur de H e d o u v i í i e ; ma la fuá 
mor te poco da poi interruppe 1' opera. L ' 
Abate Gallois la riaífunfe , e nell'anno 1674 
la cedette a l l 'Aba te de la Roque , che la 
cont inub per nove anni ; ed a cui fucce-
dette M . Conf ín , i l quale la porto fin alP 
anno 1702; quando 1'Abate Bignon i n d i -
t u l una nuova Societa , e comife la cura 
di continuare i l Giornale a quelli i che lo 
perfezionarono, e pubblicarono fotto una 
forma nuova . — Quefta focieta continua 
t u t t a m , e M . de Voye r ha l ' infpezione 
del Giornale ; che non h piu opera d i ua 
A u t o r f o l o , ma di m o l t i . 

G l i a l t r i Giornali Francefi fono le Memoires 
& Conferences des Ar ts & Sciences . d i M . 
Den i s , nel corfo degü anni 1672, 1673 , 
c 1674: Nuove fcoperte i n tutte le p a r t í del-
la Medicina , di M . de Blegny . I I Giornale 
d i Med ic ina , cominciato nei 1684 ; ed aí-
cuni a l t r i , difcontinuati quafi fubito da che 
pr inc ip ia rono . 

Le Nouvelles de la Repuhblique des Lettres 
furono cominciate da M . Bayle nel 1684 ; 
ed innoltrate da l u i fin a l l ' anno 1687. quan
do per una malattia non avendo egli potuto^ 
feguitare, M . Bernard e M . de ¡a Roque , 
le r iaífunfero e continuarono fin al l ó g g . 
Dopo una interruzione di nove anni , M . 
Bernard r imife mano a l l 'opra , e cont inuol -
la fin a l l ' anno 1710. L ' Ifloria delf Opere de-
g l i E r u d i t i , di M . Basnage , fu comin i i a t a 
ncH'anno 1686, e terminata nel 1710 . L a 
Biblioteca Jiorica Univerfale , di M . IeClerc , 
fu continuata fin aU'anno 1693 , e c o n t é -
nea venticinque V o l u m i . La Bibliotheque 
Choifte áclV ificíío Autore vComincib nel 1703. 
Le Memorie per la Storia delle Scienze i dell* 
A r t i , comunemente chiamate , Memoires de 
Trevoux dal luogo dove fono í h m p a t e j CÜ-
minciarono nel 1701. 

I Saggi d i Letteratura Eífays de L i t t e ra tu 
re , non fono a r r iva t i che al duodéc imo vo-
lume nel 1702 , 1703 , e 1704: quefti á m 

i lolamente notizia degü A u t o r i ant ichi . l k 
V u, % lioun-
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Journal Litera iré , del Padre H u g o , eomiocib 
C finí nel 1705.-— I n H a m b u r g o , fi fono 
fa t t i due ten ta t iv i per un Giornale F ranee f e , 
ma l ' intraprefa cadde a v u o t o : Furono an-
«she intraprefe V Ephemerides Scavantes ^ ma 
í u b i t o fvanirono . U n Journal des ScavanÍ , 
é i M . D a r t i s , comparve nelT anno 1694 , 
(? cefsb n e ü ' anno feguente . Quello di M . 
Chaev in comincib a Beri ino ne! 1 6 9 6 , e f i 
ío f lenne per tre a n n i : un faggio della üef-
fa fpezie fu fat ío a Ginevra . A queí l i íl pof-
fono aggiugnere , i l Journal Li te rane comin-
ciato a l l ' A j a n c l i 7 i 5 ; equello di Verdun , 
c le Memoires Literahes de la Grande Bre-
tagne, di JVL de la Roche , di cui ve ne 
fono quindic i T o m i , e che íi r if tr ingono 
ai l i b r i foli Ingle fi . 

I GiornaU Inglefi f ono , l1 Hi j lo ry ef the 
Works of the Learned, S t o ñ i dell ' Opere 
d e ' L e t t e r a t i , cominciata in Londra nel 1699. 
C en fura temporum , nel 1708, Ver fo i l mc-
defimo tempo ne comparvero due nuovi ; 
V. uno fot ío i l t i to lo di Memoirs of Litera-
ture ^ contenenti poco altro piü che una T r a -
duzione Inglefc di alcuni A r t i c o l i á t Gior
naU fo ra f i i e r i , d i M . de la Roche ; I ' altro 
una collezione di t ra t ta t i f e i o h i , o fíacca-
t i , i n t i t o l a t a , BJbli-otheca curiofa, o a M i -
fcellany., 

I GiornaU I t a l i an i , fono , quello dell ' 
A b a í e N a z a r i , c h e d u r b d a ! 1568 fin al 1681 , 
e fu flampato in Roma . Q u e ü o di Vene-
zia comincib nel l ó f i > e finí ne l l ' ifleflb 
tempo che 1 ' a l t ro : G l i A u t o t i erano, Pie-
t r o M o r e u i e Francefco M ü e í t i . I l Giorna
le di Parma , di Rober t i e de! P. B a c c h i n i , 
JHni nel 1690 , e fu riaíTunro di nuovo nel 
i<592 . I I Giornale di Ferrara , de l l 'Aba te 
t k l i a T o r r e , cominciato e finito nel 1691. 
Xa Galeria d i M i n e r v a , cominciata nel 1696 , 
£ Topera di una Societa di Letterat i . I i 
Signor Apo í lo lo Zeno , Secretario d j 'que-
íia Societa , comincib ua altro Giornale ne-1 
1710, fotto la pxotczione del Gran Duca : 
cgli é flampato a Venczia , e diverfe perfo-
jne dif l inte v i hanno avuto m a n o . I Fa f i i 
g rud i t i della Biblioteca velante, furono pub-
blicat i in Parma. 

I I principale t ra ' GiornaU L a t i n i h quello 
di L i p f i a , fo t ío i i t i to lo di Acia Eruditorum 
cominciato nel 1682,. I I P. Manzan i ne co
minc ib un altro in Parma. I Nova Litera-
riñ Mar i s B a h h i c i , durarono da! 1698 íin 
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al 1708. I N o v a Literaria Gcrmanl¿e , rac-
co l t i in Hamburgo , cominciarono nel 1705V 
G l i A ñ a Literaria ex M a n u f c r i p t i t , e la B i -
bliotheca Curiofa, cominciata nel 1705 , e 
finita nel 1707 , fono opera di St ruvio . 1 
Sigg. KuOer e S i k e , nel 1697, cominciaro
no una Bibliotheca Novorum L ib ro rum, e la 
contiauarono per d a e a n n i . I I Giornale Sviz-
z e r o , ch¡a.i[nüto Nova Lit terar ia Helvet ix ) fu ' 
cominciato nel 1702 , da M . Scheuchzero; 
e gl i A c i a Medica Hanenfta pubbüca t i da T . 
Barthol i no j fanno cinque V o l u m i j dall an
uo i ^ r , fin al 1Ó79 . 

V i fono due GiornaU fer i t t i in lingua Dai
fa-Alemana ; Tuno fotto 11 t i to lo di Bookzal 
van Europe, fu pr incipiato a Rotterdam nel 
1692 , da Pietro Rabbus; e continuato dal 
1702 fin al 1708 , dai Sigg. Sewel , e Ga-
vern : 1'altro é di un Medico , chiamato R u i -
t e r , che comincib nel 1710 . 

I G i o r n a l i T e á z k h i di mig l io r con tó fono , 
i l Monathlichen Unterredungen , che durb dal 
1Ó89 fin al 1698. Bibliotheca curkfa co
m i n c i b nel 1704 , e durb ne! 1707 ,amb;'dus 
di M . Tentze! . I i Giornale di Hanover , co
mincia to nel 1700 , e continuato per due 
anni dal Sig. Eccard fotto la direzlone del 
Sig. L e i b n i t z , e poícia inol t ra to da a l t r i . 
I I Giornale Teológico j pubblicato da M . Loe-
fcher , fotto i i t i to lo di Altes & Nenes , 
cioé vecchio , e n u o v o . U n terzo a Lipfia 
e Francfor t , gl i A u t o r i fono l i Sigg. W o l -
t e r e k , Kraufe , e Grofchuff io ; ed un quar-
ío Giornale in H a l l a , d i ' M . T u t k . 

G I O R N O j unadivif ione del t empo , prc-
fa dall 'apparire 3 e fpaxire del Solé . V e d i 
SOLE . 

I I Cierno é di due fpezie , A r t i f i z i a l e , e 
Natura le . 

GIORNO A r t i f i z i a l e , che fembra eífere íl 
pr imariamente additato da lb parola Gior-
iza, é i l tempo della l uce ; det trrainato dai 
n afee re e tramontare del S o l é . 

Quello prepriamente íi ciefinifee , la d imo-
1& del Solé fopra 1' O i i z o n t c : I n oppofuic-
ne a cui i l tempo d e l l ' o f e u r i í a , o dello fiar 
del Solé fotto ! ' O t i z o n í e , dal tramontare 
ai levare di nuovo y c chiamato Nottc . 
Ved i NOTTE . 

GIORNO N a t ú r a l e , chiamato anco Gio/m 
civile , é lo fpazio di t empo, in cui i l Sale 
corapie un r ivo 'g imento at torno della cerra 
ovve.ro,, p iu g i u ü a m e o t c j l tempo l i i « a i 
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h tér ra fa m u r o t a i í o n e ful fao aíTe; lo 
che i Greci piü propriamente e íp r imono 
con la parola yux^F-tpo* Nycbthemevcn, q. 
d. notte giorno . . . . . 

I ' Epoca , od i l principio del Gmno a v i l e , 
h i l termine da cui un gionw cocnmcti , eá 
m cm i l giorm preceden^ íi chiude . I I fií-
far queCto termine é di qualche importanza . 
EeÜ é certo, che per dUUnguere piu c ó m o 
damente i g i o r n i , dovrebbe fifiarfi un qual
che momento di t c m p o , in cui i lSole tro-
vaíi in qualche parte d iü ingu ib i l e del Cie
lo . Dovrebbono percib prefcrirfi que'momen-
t i , ne 'quali i l Sois paffa o l1 Orizonte , o i l 
Mer id iano . I n f a í t i , non eiTendoví momen
t o , che íi poíía piu accuratamente determi
nare colF o í í e rvaz ione che quello in cui i l 
Solé paffa per i l Meridiano (u per i ore : fe vo-
gliaf i a ver riguardo a IT efattezza della raiíu-

. r a , i l Mezzodi v i ha ie piü fondate pretefe j 
i l nafcere , ed i l tramontare del Solé venen-
do í lu rba to dalia rifrazione ; oltre a che , 
F Or izonte rare volte e netto di nuvole . M a 
cío non oftante , eííendo- che i l giorno ar-
t i f izials principia col levar del Solé ? e fi-
n i í ce col t ramontare ; ed in o l t r e , ¡1 paffar 
del Solé per i 'O r i zon t e é una cofa fácil
mente offervabilc; ne avvien che i i levare 
0 tramontare del Solé paja la piu cómoda 
cpoca j o c o m i n c i a m e n í o del giorno c iv i í e . 

N o n mancandovi a aunque ragioni per co-
rn in t ia re i l giorno naturales e da! paíFar che 
i l Solé fa fui M e r i d i a n o , e infierne ancora 
d a l l ' O r i é n t a l e ed Occidentale lato o punto 
del!' O r i z o n t e ; non é maraviglia che diver-
fe Naz ion i comincirio i l loro giorno diver-
famente. 

Q.uindi i 0 . G l i antichi Babiloneí i , Per-
fiani, S i r i , ed i piu de' popoli O r i e n t a l i , o l 
tre g l i o d k r n i abitatori delP Ifoie Baleariche , 
1 G r e c i , & c , cominciano i l loro¿/or^o dal le
var del Solé . 2°, G l i antichi Ateniefr e'd 
E b r e i , cogí i A u f t r i a u i , Boemi , M a r c o m i -
« i j S i l e í i i , g i ' I t a l i a n i raoderni , ed i C h i -
í ief i , lo computano dal tramontar del S.-le. 
3o. G l i antichs U m b r i e g l i A r a b i , co 'mo^ 
derni A í l r o n o m i , dall 'ora di mezzodi . Ed 
so 4°. luogo- , g l i Egizj ed i Romani ,. co' 
moderni Inglefí , Francefi , Oiandefi , Germa-
Eii ,Spagnuoli e Portogbcfi, dalla mezza notte . 

I ! gtomo. é divifo in ore , e la fettima-
» a , U me f e & c , \n giúrnl . Ved i Q.RA. , 
^XESEVJ, S.ETXIJVI.ANA H 
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Quanto alie difFcrenti lunghezze del gtor 

no i n difFcrenti^ c l i m i ; V e d i C L I M A C 
GLOBO . 

Hanno a v u í o gl i A f t r o n o m i qualche cotr-
troverfia fra loro , fe i giorni naturali fía-
no t u t t i egualmente lunghi per i l corfo 
del! 'armo in t e ro , o n o ; e fe nh , qual fia 
la lor differenza? M . —- profeíTore di matc-
matiche a Sivigl ia , in una memoria , la 
quale abbiamo nelle Tranfazioni Filofofiche f 
a í i e r m i , dopo una continuata ferie di of-
fervazioni 'per tre anni , che e g ü n o fono 
t u t t i egua l i . M . Fiamftead, nelle racdeOme 
T r a n f a z i o n i , rifuta queft 'opinione ; e mo-
ü r a , che un giorno, quando i l Solé é nel l ' 
Equinoziale , é piü breve, che quando egli 
é ne' t ropici , di 40 fecondi ; e che 14 
giorn i t ropici fono piü lunghi che aitret-
tant i equinoziali , ~ d1 ora , o di 10 m i -
n u t i . Quefta ineguaglianza de' giorni pro
cede da due diverí i p r i n c i p j : T u n o , l ' ec-
centrici ta dell ' ó rb i ta della té r ra ; l ' a l t r o , 
i ' o b ü q u ' U dell ' ecl i t t ica in riguardo a l l ' Equa-
to re , che é la mi fu ra del t empo . Venen-
do quefte due cagioni a c o m b i n a r í i , la futi-
ghezza del giorno é variara . Ved i ECCEN-
TRI'CITAv, ed OBLÍQUÍTA/. 

G i o a N O , nella legge, fpeffo viene ufa-
to per lo giorno del comparire in giudizio , 
od or ig ina lmente , o per a í í e g n a z i o n e . 

GIORNI d i G r a z i a , nel commercio , fo
no un numero di giorni accordati , per conr-
f u e í u d i n e , per lo pagamento di una ceda-
la di cambio , dopo che eíTa cédula fea d e ; 
cioé dopo che é fpirato i l tempo ch' ella 
fu accettata . V e d i LETTERA , e CAMEÍO . 

I n I n g h i k e r r a , tre giorni di Grazia fono 
conceífi ; di maniera che uña lettera accet
tata , per pagarfi e. gr. dieci giorm dopo vi* 
fta, non fí ha da pagare fe non a capo d i 
tredici g i o r n i . Per la Francia , s'accordanci 
dieci giorni d i grazia ; a l r re t tant i in Danz i -
ca; oteo a N a p o l i ; fei a Venezia , in A m -
fterdam , in Rot terdam , ed xAnvería ; quat t ro 
a Francfor t ; cinque a Lipfia ; 12 in Arabur-
g o ; 6 in Por togal lo ; 14 nella Spagna ; 30 
in Gcnoa , & c . — OiTervifi che le Domen r-
ehe, e le Fefle fono inchiufe nel numero de' 
giorni d i Graz ia . V e d i ACGETTAZIONE . 

GIORNÍ d i Pe/ce. V e d i r A r t i c o l o ASTS-
NENZ A .. . 

GIORNI ddla- Canteóla^ dies Canicu la res» 
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GIORNI Crin'ct , Dies C r i t i c i . Vedi CRI

TICO . 
G i O K m Intercalan) o agg iun t i . V e d i IN-

T E R C A L A R I . 
G I O S T R A ( ne l l ' Inglefe JUST • ) un com-

batt i tnento da gala o fpa í íb , che fi fa a ca-
v a i i o , un uomo contro i ' a l t r o , a rmat i d i 
l anc ie . Vedi TORNEAMENTO. 

* L a parola e derivata fecondo alcuni da l 
Trancefe j^ufte , del Latmo j u x r a , perche 
i combattenti combatteam da vicino . Sal-
mafio la d i r iva dalla Greca moderna Z o u -
flra, o piuttofio v^as-pot , che in quefio 
fenfo vien ufata da Niceforo Gregora . Mr . 
í r i la dirivano da juila , che neW eta cor-
rotta della lingua La t ina fu ufata per d i -
flotare quefí efercizio , a cagione che ella: 
v e n í v a creduta un combattimento piu^wx-
í i o ed eguale che t i torneamento.. 

A n t i c a m e n t e , le gioftre ed i torneamenti 
facean una parte de 'd iver t iment i in tut te le 
fefte ío l cnm , ed in tut te le pubbliche e gran-
d i allegrezze. — G l i Spagnuoii prefero que-
fli cfercizj dai M o r i , e l i chiamano juego de 
cannas gioco d i canne. •— A l c u n i credono 
che la giojlra fia 1' iQeíTo che i l ludus Troja-
TIUJ, anticamente praticato dalla gioventu d i 
R o m a . Ved i TROJA . 

I T u r c h i 1'ufano ancora, e lo chiamano 
lanciare i l ger id . 

L a differenza tra le giofire zá i torneamen
t i con í iüe in quedo , che g l i u l t i m i fono i l 
genere", d i cui le giofire fono folaraente una 
í p e z i e . I Torneament i rinchiudevano tu t te 
le fpezie di d ive r t imen t i railitari, c tutte le 
p u g n e , ' o zuffe faite per ga lan te r í a o diver-
l i m c n t o . Le giojlre eran que' particolari com-
fcsttimenti, dove le par t í eran vicine Tuna 
a l l ' a l t r a , e s' abbattevano con lancia e fpa-
d a : aggiugni , che i l torneameuto fovente; 
compivafi da buon numero di caval íer i , i 
quali combattevano in corpo. La gioftra era. 
u n combat t imento fingolare di un uomo con
t ro di un a l t r o . — A b b e n c h é le ¿/o_/?redi or
dinario fi faceffero ne5Torneamenti , dopo 
un incontro genéra le d i t u t t i i Cava l í e r i , 
nulladimeno fi facean fole a l l e v o l t e , ed era-
no indipcndenti dal Torneamento . V e d i 
TORNEAMENTO ., 

C o l u i che compariva per la pr ima vo l t a in 
una giojlra ,, perdeva i l fuo e l m o , o la fuá 
cela ta , fe prima non, l ' a v e * perduto , c ioé 
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fe non g l i é ra flato come confifcato i n u n 
T o r n e a m e n t o . 

G I O V A N E , o p iut tof tOí / W o r í ? , i n un 
eferc i to , é detto que l l ' u f i z i a l e , oquel reg-
gimento che fu raccolto o levato 1 'u l t imo; 
o la cui commifl ione é di data la pib fre-
f c a ; qualunque fia poi Te ta de l l 'u f iz ia le , 
o per quanto a lungo egl i abbia fervito m 
altra f igura , od ab i l i t a . 

GIOVANE , ietteralmente corrifponde al-
tresi alia parola j/oung Inglefe ; ma i l fenfo 
é diverfo che quello della voce I ta l iana . 
Toung fi prende per lo piu per la nuova prole , 
per l i figlíuoletti, i n r ígua rdo a una madre . 
V e d i GENERAZIONE , CONCEZIONE , E M -
BRIONE , FETO , P A R T O , &C . V e d i anco 
S T O R G E , & c . 

S. G I O V A N N I B a t i f i a , {giorno d i ) det
to dagl' Inglef i Midfummer d a y , i l giorno 
della mezza ñ a t e ; é la fefta di quefto San
to j che fi tiene ai 24. d i G i u g n o . V e d i 
Q U A R T E R D A Y . 

G I O V E , JÚPITER, nelia M i t o l o g í a . V e 
di i ' a r t i co lo D i o . 

Flamen) o Flamine d i G i O V E . Ved i Tar-
t icolo F L A M E N , e D I A L I S . 

G I O V E , 2 f y nel l ' A í t r o n o m i a , uno de' 
piancti fupe r io r i , offervabile per la fuá v i -
vezza di fplendore ; i l quale , per i l fuo 
m o t o proprio , fembra r ivo lver f i at torno del-
la t e r ra , i n dodici anni i n c i r c a . V e d i P i A -
NETA . 

Giove é fituato tra Saturno e Mar te : E g l i 
ha una rotazione attorno del fuo affe i n 9 
o r e , 5° m i n u t i ; ed una r ivoluzione per ió
dica attorno del Solé in 4532 g io rn i , 12. 
ore , 20' . 

Giove i l pib groflfo di t u t t i i Pianeti : ¡1 
fuo d i á m e t r o a quello del Solé appar, dalle 
offervazioni af i ronomiche, eífere come 1077 
a 10000; a quel di Sa tu rno , come 1077 a 
889; a quel della t é r ra come 1077 a 104. 
La forza della gravita , su la di l u i fuperfi-
zie é a quella su la fuperfizie del S o l é , co
me 797 , 15 e a 10000 ; a quelia di Satur
n o , come 797, 15 a 534 , 337 ; a quella 
della t é r r a , come 797 , 15 a 407, 832. La 
denfi ía della fuá materia é a quella del So
l é , come 7404 a 10000, a quella di Satur
no come 7404 a ÓOII , a quella della térra, 
come 7404 a 3921 . L a quant i ta d i materia, 
contenuta ne.l fuo corpo , é a quella del Sor-
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l e , come 9 , 248, a 10000, a queila di Sa
turno come 9, 248 a 4 , 225; aquel ladel-
la t é r r a come 9 , 248 a o , 0044 • Vedi K í -
VOLUZIONE, DIÁMETRO, &C. , . . 

L a mezzana d i í lanza di Giove áa\ S o l e é 
5201 d i quelle p a r t í , dellequah la mezza-
na diftanza della térra da! Solé é 1000, ab-
b s n c h é K e p I e r o la faccia 5196 di cotefte par
t í . >— M - C a f f i n i calcóla la mezzana diftan-
za' di G'íove dalla té r ra , eííere 11 ̂  r 000 f^-
midiametr i della t é r r a . — Gregory computa 
la d iñanza di Giove dal S o l é , e í íere p i ü d i 
cinque volte p i u grande che quella della 
t é r r a dal S o l é ; donde raccoglie , che i l diá
metro del Solé , ad u n occhio poíío in Gio
ve, non farebbe una quinta parte di queilo 
che egü appare a noi ; e percib i l fuodifeo 
debb ' e í f e r e ven t i cinque volte m i n o r e , e la 
fuá luce ed i l fuo calore nella proporzione me-
def ima. Ved i DÍSTANZA . 

L ' inc l inaz ione d e ü ' ó r b i t a d i G / o t ^ , c ioé , 
1' angolo formato dal piano della fuá o i b i í a , 
col piano deü1 eclitt ica é 1. gr. 20. m i n . L a 
fuá eccentricita é 250 ; ed Huygens com
p u t a , eífere la fuá fuperfizie quat t ro cento 
vol ts pifo grande che quella deíla noflra tér 
ra . V e d i INCLINAZIONE , E C C E N T R I C I 
T A ' , & c . 

Giove é uno de' pianeti fuperiori , c ioé , 
dei tre che fono al d i fopra» del S o l é . Qu in -
di , e g ü non ha parallaffe , la fuá di í tanza 
dalla t é r ra eífendo troppo grande , cosí che 
non puo avere alcuna fenObüe proporzione 
col d i á m e t r o della ierra . Vedi PAR ALLASSE . 

Quantunque egü íia i l pih grande de'Pia-
n e t i , nulladimeno la fuá r ivoluzione at tor-
no del proprio aííe é velociíTima . I I fuo 
aííe polare , oífervafi , eííere piu corto , 
che i l fuo d i á m e t r o equinoziale ; ed i l Cav. 
I f accoNeu ton determina , la differenza e í 
fere come 8 a 9 . C o s í che la fuá figura é 
una sferoide ; e la velocita della fuá rota-
z i o n e f a , che quedo sferoidismo fia piu fen-
í i b i l e , chequelio di verun al tro dei P iane t i . 

Giove appar quafi cosí grande che Vene
r e , ma non a l l ' i n t u t t o cosí lucido e rifplen-
dente : Egli é ec l i í ía to dalla l u n a , dal So
l é , ed anche da Marte . — H e v e l i o , dicefi , 
che abbia una volta o í í e rva to del d i á m e t r o 
d i Giove , fette p o l l i c i , aventi delleinegua-
glianze fimili a quelle della Luna . V e d i 
FASI . 

Giove ha tre appendici , chiamate Z o n e , 
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o fafcie], che il Cav. N e u t o n crede eflere 
f ó r m a t e nella fuá atmosfera. In quefte vi 
fono diverfe macchie-, dal moto delie qua l í 
dicefi che fía flato prima determinato il mo
to del Planeta a t í o r n o del fuo a í í e . L a q u a -
le feoperta vien controverfa fra Euf tachio , 
i l Padre Go t ign i c s , Caffini , e Campani . 
V e d i F A S C I E , M A C U L A , &C. 

Le quat tro piccole üe l l e , che fi movo* 
no at torno d i Giove , furono prima feoper-
te da Gali leo , che le chiamb aflra M e d i -
cea', ma noi le c h i a m i a m , Sate l l i t i di G/o-
v e . V e d i S A T E L L I T I . 

Caí í i n i o í í c rvo , che il p r imo o i l piíi 
interno di (\xxtüí'\ Sate l l i t i e ra , cinque í e m í -
d iamet r i di Giove , d i ñ a n t e da Giove flef-
f o , e facea la fuá r ivoluz ione in un g ior -
n o , 18 o re , e 32 m i n u t i . I I fecondo, che 
é un poco piíi grande , ei lo t r o v b diftan-
te o t to d iametr i da Giove, e la fuá r i v o l u 
zione 3 g i o r n i ' , 13 ore , e 12 m i n u t i . I í 
t e r zo , che é i l piu grande di t u t t i , é d i 
ñ a n t e da Giove 13 femidiametr i , e finifee 
i l fuo corfo in 7 g iorni , 3 o r e , e 50 mi
n u t i . L ' u l t i m o che é i ! minore di t u t t i , 
é d i ñ a n t e da Giove 23 f emid iamet r i ; i! fuo 
periodo é 16 g i o r n i , 18 o r e , e 9 m i n u t i . 

Q u e ñ e quattro iune debbon fare un vago 
. fpettacolo agli abitatori di Giove , fe é ve

ro che egli n' abbia; i m p e r o c c h é alie vo l te 
levano tut te inf ieme; altre volte tut te in
fierne fono nel meridiano , fchierate i' una 
fotto T a l t r a ; e qualche vol ta tut te appajo-
no nell ' Orizonte . Agg iugn i , che elleno 
fpeíío patifeono ecliíTi , le o í í e rvaz ion i de* 
quali fonfi t r ó v a t e di un grand 'ufo nel de
terminar la Icngitudine . Ca í í in i ha fatte 
delle tavole per calcolare le immerf ioni e 
1' emerfioni del pr imo fatellite d i Giove . 
V e d i E C L I S S E , LONGITUDINE, &C. 

j í j i ronomia Comparativa d i C i O V E . — í l 
giorno e la notte fono de l l ' i ñe í í a lunghez-
za in Giove per tut ta la fuá fuperfizie ; 
cioé d i cinque ore l ' u n e l ' a l t r a ; l* aí íe 
della fuá rotazione diurna e í íendo a un d i -
pret ío ad angoli re t t i al piano della fuá ór
bita annuale. Vedi GIORNO. 

Benché v i fiano quat t ro primar) Pianeti 
fotto di Giove, tu t tavol ta un occhio p o ñ o 
su la fuá fuperfizie non ne vedrebbe ma i 
alcuno ; fe non fe forfe , quafi tante tnac-
ch ie , paf íant i fopra i l difeo del S o l é , a l lor-
ché eíli pianeti ven i í íe ro a cafo tra V oc

chio 
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cil io cd ¡1 S o l é . '— La parallafTe de! Solé , 
veduto da Giove appena puo eíTere fenfibi-
le , flecóme neppur quella di Saturno, come 
quel ía che non ol trepaí ía gran fatto 20 fe-
c o n d i , di maniera che i l d i á m e t r o del Solé 
irt Giove non pub efiere pib di fei m i n u t i . 
L ' c í t i m o , od i l piü alia larga dei ía te l l i t i 
d i Giove dcbbe apparire quafi cosí groí íb co
me appar la luna a noi , cioé cinque vo l -
te ü d i á m e t r o , e 25 vol te i l difeo dei So
l é . * — I l Do t to r Gregory aggiugne, che un 
A ñ r o n o m o in Giove f ác i lmen te diftinguereb-
be due fpcxie d i P i a n e t i , quat t ro a sé v i c i -
n i , c ioé i Sa te l l i t i , e due piü r i m o t i , c ioé 
i l Solé , e Saturno. I p r i m i t u t t a v o l t a , af-
fai í í imo decader dovranno dal Solé nella v i -
vezza delja luce , non oftante la grande d i -
fproporzione nelle diflanxe e nelle apparenti 
magni tudmi . Per que í te quattro differenti 
l u n e , gü abi ta tor i di Giove aver devonp quat
t ro differenti fpezie di mefi , ed i l numero 
delle lunazioni nc i r anno loro , non fara m i 
nore di 45C0. Quefte lune fono ecliflate , 
ogni volta che trovandofi in oppofizione al 
S o l é , cadono dentro 1'ombra á\ Giove; e di 
p i í i , ogni volta che efiendo in congiunzio-
ne col S o l é , gi t tano le loro o m b r e m G / o ^ , 
fannOsUn ecliífe del Solé ad un occhio poÜo 
i n quelTa ^arte á\ Giove ^ in cui i ' ombra ca
de . M a conciofiaché le orbite di quefti fa-
t e l l i t i fono in un piano , che é incl inato al 
piano de l l ' ó rb i t a di Giove ^ o che fa un an
gelo con eíTo , i loro ecliífi diventano cen-
t ra l i , quando i l Solé é in uno de' nodi d i 
quefii í a t e l l i t i ; e quando egli é faori di que-
fía pofizione , g l i ecliíTi po í íono eí íere to-
t a l i , benché n o n c e n t r a l i , pe rché la larghez-
za del} 'ombra di G/ow é quafi decupla a quei-
Ja deüa larghezza di qualunque de' íatell i t i ; 
c i l d i á m e t r o apparente di ognuna di queí le 
lune é a un dipreíTo quintuplo del d i á m e t r o 
apparente del Solé . Proviene appunto da que-
fía notabile ineguaglianza de' diametr i , e 
dalla piccola inclinazione che i l piano dell ' 
orbite de' íatel l i t i ha al piano dell ' órbi ta di 
Giove , che i n c ia ícuna r ivoluzione v i lucce-
dano ecliíii si de' íatell i t i , come dei Solé ; 
abbenché i l Solé fia ad una confiderabil d i -
flanza dai n o d i . I n oltre , i ' inferiere tra 
quefii íatell i t i , anche quando i l Solé é alia 
íua piü grande d i í ianza dai n o d i , occafional-
wente ecHíferb , e íara ecl if íato dal Solé , per 
un abitatore d i Giove ; quantunque i i piü 
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rlraoto di effi , i n quefto cafo , fchivi d i 
cadere nel l ' ombra di Giove , e Giove nella 
í u a , per due in ter i a n n i . A cib aggiunga-
f i , che uno di quefti íatel l i t i talor n'eciíffa 
un a l t r o ; dove la fafi debb ' e í f e r e differen-
te , anzi bene ípeíTo oppoí la a quella del 
ía te l l i te che cade ne l l ' ombra di Giove ^ poc' 
anzi mentovata ; i m p e r o c c h é i n quefto i l 
lembo O r i é n t a l e s ' immerge p r i m o , e l ' O c -
cidentale s ' immerge u l t i m o ; m i negli a l í r i 
t u t t ' al r o v e í c i o . 

L ' o m b r a di Giove , b e n c h é a r r iv i m o h o 
al di la de'fuoi S a t e l l i t i , nulladimeno iungt 
decade da qualunque al t ro planeta; n é a l t r o 
piancta , eccettuato i l íolo Saturno , pub i m -
mergerfi in eíía , eziandio fe fofTe i n f i n i t a . 
Per ve r i t a , 1'ombra di Giove non arrivereb-
be fino a Saturno , quando i l d i á m e t r o d i 
Giove non foífe mezzo quello dei S o l é ; iad-
dove , . in realta , non é fe non una nona 
parte di elfo . 

I corfi d e ' í a t e l l i t i di Giove, ed i loro va-
rj ecl i í f i , renderebbono la navigazione ficu-
ra e facile ful globo di Giove. Anche noi , 
i n tanta di í ianza , poffiam fare di effi un 
aífai buon ufo ; avendo r i cono íc iu to che co
te ÍH ecliffi fono uno de' m i g l i o r i mezzi 
che abbiamo per determinare la longitudine 
ful mare. Ved i LONGITUDINE; 

G I O V E , fra gli a l c h u n i f t i , fignifíca Toro 
Filoíofalc . Vedi ORO . 

I profeííori d ' a lch imia applicano a i r a r t e 
loro ogni cofa che da 'mi to log i é mentovata 
in to rno al D i o Giove ; pretendendo, che le 
favole antiche fieno da int tnderf i i n fenfo fi
g ú r a t e ; per efempio, Giove é i l (ignore de-
gl i D e i ; e T o r o , d i cono , é i l piü preziofo 
de' meta l l i . M e r c u r i o é i ' a m b a í c i a t o r e di 
Giove, e quefto moftra , con quanra faci l i 
ta i l M e r c u r i o íi in í inua in ogni c o í a . G/o-
ve tiene per íuo í ce t t ro i l f u l m i n e , loche 
evidentemente addita i l íolfo efterno , ado-
prato nella projezionc . Giovehz i cie/i per fuá 
abitazione ord inar ia ; c ío dimoftra , ch' egli 
é v o l a t i l e , fecco, e caldo. Le incontinen-
ze di G i o v e , che é g i to in traceta di pia-
ceri nella baífa , ma prolifica e feconda tér
r a , ne d i í coprono , dice 1' A i t h i m i f t a , la 
fecondita; ed appa íe í ano , che fi potrebbe 
far i ' o r o , fe fi t rovaífe la maniera di pre
pararlo. I n una parola, Giove é i l figliuolo 
di Saturno , i l che addita qualche ra í íomi -
glianza tra le quali tadi d e l l ' o r o , e del piom-
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b o . V e d i O R O , S A T U R N O , C P I O M -

B O G I O V E D r , i l quin to giorno dclla fet-
í i m a n a d e ' C r i ü i a n i , i r a i l k ñ o di quella 

degli E b r c i . , • r. 
GIOVEDI1 Santo. V e d . SANTO. 
G I O V E N T U 1 . V e d i ADOLESCENZA , cd 

E T A . 
G I R A S O L E , HELIOTROPIO , una pian-

ta i l cui fiore diceíi che fegua i l moto del 
Solé e che fi v o l t i fempre verfo di eíTo . 

G I R E L L A • Ved i CARRUCOLA . 
G I R O ) e un termine che fi adopra per 

dinotare i l moto circolare ; nel qual fenfo 
coincide con r i v o l u z i o n e , o r ivo lg imento . 
Vedi RIVOLUZIONE. 

G I R O , i n un o r i u o l o , o ne l l ' i n t e r io r fuo 
mach in i smo , particolarraente dinota i i r i v o l 
g imento di una ruo ta , o di un rocchello . 
V e d i R U O T A , ROCCHELLO , & c . 

N e l calcólo , i l numero di g i r i , che ha 
i l rocchello i n un giro della r u o t a , é c o m u -
nemente fpofto o da to , come un quoziente 
nel l 'ordinar ia a r i t m é t i c a , c o s í , 5 ) < í o ( i 2 , 
dove i l rocchello 5 che giuoca in una ruota 
di 60, fi move at torno 12 volte ¡n un giro 
delia ruota . — Ora conofeendo i l numero 
de' g i r i , che ogni rocchello ha in un giro 
della ruo t a , in cui opera, voi potete a l í res i 
trovare quanti g i r i una ruota od un rocchel
lo ha ad una diftanza maggiore ; come la 
ruota cont rar ia , la ruota a corona & c . mo l -
t ipÜcando infierne i quoz i en t i , ed i l nume
ro prodotto é i l numero áe1 g i r i j come i n 
quefto efempio: 

5 ) 55 C u 
5 ) 45 ( 9 
5 ) 4 o ( 8 

I I p r imo di queít i tre numeri ha 1 1 . g i r i , 
l 'appreffo 9 , e l ' u i t imo 8 . Se voi m o l t i p l i -
cherete 11 per 9 , e 'produrra 9 9 ; vale a d i -
re , che in un giro della ruota 55 , v i fono 
99 g i r i del fecondo rocchello 5 , o della ruo
ta 4 0 , che corre concén t r i ca , o su r i f l e f -
ib a (Te che i l fecondo rocchello 5. Se m o l -
t ipl icate 99 per 1' u l t i m o quoziente 8 , e' pro
duce 7 9 2 , c h ' é i l numero á l g i r i , che ha i l 
rocchello 5. 

G I R O L A M I T I , V e d i G E R O N I M I T I . 
G I R O N A T O , nel l ' A r a l d i c a , é quando 

uno^feudo o un'arme é divifa in diverfi g i -
r o n i , che fono alternativamente colore eme-
í a l lo . V e d i T a v , Ara ld . f ip , 6 1 , 
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Quando v i fono o t to pezzi o g i r o n i , af-

folutamente fi dice che lo feudo é gironato • 
quando ve n ' h a di p i u , o di meno , i l nu
mero fi deve efprimere . — Gironato ál quat-
t r o , di qua t to rd i c i , & c . 

A l c u n i , in luogo di gironné^ d i c o n o / w -
ü , coupé t t ranché , t u t t i t e r m i n i araldici 
Francefi ; a cagione c h t i g i o r n i fono forraa-
t¡ di ta i d iv i f ion i , o fpart imenti dello feu
d o . Ved i GIRÓME. 

G I R O N E , GIRÓN * , n e l l ' A r a l d i c a , h 
una figura triangolare , che ha una punta 
lunga , acuta , non diff imile da una b ie ta , 
che termina nel centro dello feudo. 

* L a parola g i rón ^ Francefe , e k t tera l" 
mente fignifica %xem\nm , grembo i feno ; 
a cagione, che fiando uno a federe, fen~ 
do le ginoechia fuppofie un po divarica* 
t e , o ¡ l á r g a t e , le due cofee, inftem con 
una linea che immaginafi paffare da un 
ginocchio aW abro , formano una figura 
alquanto conftmile. 

Quando un ' a rme ha f e i , o t t o , od iec i d i 
queí t i g i r o n i , che s ' incontrano o fan centro 
nel mezzo dell ' arme , dícefi che lo feudo é 
gironne . Ved i GIRONNATO. 

G I T T A R E , nella Fonder ia , é i l far cor-
rere un meta l lo liquefatto in una forma 
preparata a tal uopo . V e d i FONDERIA , c 
FORMA • 

G I T T A R cánde le , h l ' empi re g l i ftarnpi , 
o le forme di fevo. V e d i CÁNDELE. 

G I T T A R oro, argento , ó r a m e . V e d i C o -
NI A R E , O BATTER maneta. 

GITTAR i l piombo ful panno , é i l fervir-
ñ d i una fpezie di t e i a io , o di forma coper-
ta di panno l a ñ o , o panno- l ino , per g i t t a -
rc i l piombo i n fottiliíTimi fogl i . V e d i 
PIOMBO . 

G I T T A R E M e t a l l i , Lettere , Campane , 
F igu re , &.c. Ved i FONDERIA. 

G I T T A R E nella rena , o tena , é i l far 
feorrere un metallo fra due forme o fiampi 
empiu t i di arena o t é r r a , dove la figura che 
i l metal lo ha da prendere, é ílata imprefia 
i n cavo, col mezzo d e l m o d e l l o , o d e l T o r i -
g ina le . Ved i FONDERIA . 

G l i orefici fi fervono anco deiroflfo della 
feppia , per gittare le loro opere o l a v o r ü 
piu picciolí d*oro e d ' a rgento ; q u e ñ ' o f f o , 
q u a n d ' é fecco, fendo riducibile ad una fpe
zie di pomice fina, fufeettibile d i t u t t i gl* 
i m p r o n t i . Vedi Osso d i feppia , 
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G I T T A R E in Stucco, o geffo , é r í cmp í r e 

una forma di fino l iquido geífo , che fi i to l -
ta in pezzi da una ü a t u a , o da altro pezzo 
d i f c o l t u r a , ed in cui fi fa di nuevo c o r r e r é . 
V i fono due cofe da oífervare in riguardo 
alia f o r m a : la p r i m a , ch 'e l la fia bene im-
íno l l a ta con o l i o , avanti che i l geflo v i fi 
lafci feorrere, per i m p e d i r é che non l e f i a t -
t a c c h i : la feconda, che ciafcun pezzo , di 
cui ella é comporta, abbia uno fpago , per 
poter t i r a r lo fuori piü fác i lmente , quando 
Topera ¿ afciugata. V e d i STATUA , e FON-
DERIA . 

G I U B I L A T O , fignifica un religiofo , che 
é fíato c inquant ' anni i n un M o n a í k r o ; ov-
vero un Ecclefiaíl ico c h ' é v ivu to ncgl i or-
dini cinquant ' anni . I I fuo nome La t i no é 
anche J u b i U u s . — T a i religiofi veterani fo
no difpenfati in alcuni luoghi da l l ' i n t e rven i -
rc a m a t t u t i n o , e da una rigorofa oíTerva-
zione d i altre r e g ó l e . 

G I U B I L E O *, o GIUBBIXEO , tra g l i Ebrei , 
dinota ogni quinquagefimo anno ; cioé quel-
lo chefuí fegue alia r ivoluzione di fe t íe fet-
t imane d 'anni ; nei qual tempo t u t t i g l i 
fchiavi eran fa t t i l i b e r i , e tut te le terre r ¡ -
tornavano ai loro ant ichi padron i . V e d i A N -
NO, CSABBATO. 

* L a parola G i u b í l e o ^fecondo alcuni Auto-
r i , viene dalT Ebraica j o b e l , che fignifica 
cinquanta . M a quefí e un abbaglio ; 
imperocche CEbreo ^72.^ jobel non f ign i f i 
ca cinquanta : ne le fue lettere, prefe co
me numeri) tampoco fan cinquanta; ef-
f e n d o i o , ó , 2 , e 30, cioe 4.S. — ¿11-
t r i dicono , che jobel fignifica montone , e 
che i l giubileo era COSÍ chiamato , perche 
pYodamavafi con un corno d i montone , i n 
memoria del montone che apparve ad A -
bramo nel roveto . — Maf io ama d i deri
vare quefia voce da j u b a l , che f u i l p r i 
mo inventore degli J l rumemi muficali , 
che, per quejla ragione, erano chiamati 
col fuo nome ¡ donde le parole j obe l , e 
jubileo , fon venute a figmficare /' anno 
della liberazione e remijfione, perche era 
proclamato col fuono d i uno d i quejii i f l r u -
m e n t i , che da pr ima non era altr@ che i l 
cerno d i un montone. 

G I U B I L E O , in un fenfo piu moderno dinota 
«na folennita della Chiefa , od una ceremonia 
celébrala in Roma , in cui i l Papa concede ÍR-
dulgenza plenaria a tutti ipeccatoripeniten-
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t i , che vlfi teranno ¡ e C h i e f e di San P i c t r o , 
di S. Paolo in Roma . V e d i INDULGENZA . 

I I Giubileo fu pr ima inf t i tu i to da Bonifa
cio V I I I . nel 1300, a favor di quellí che 
foíTero andali ad l imina apoflolorum \ edovea 
ri tornare folamente ogni cento a n n i . M a la 
pr ima eclebrazione conduíTe tanto popólo a 
Roraa\, e v ' appor tb tante ricchezze, che i 
Tedefchi chiamarono qucl l ' anno T anno d' 
o r o . I I perché Clemente V I . riduífc i l pe
r iodo del giubileo a c i n q u a n t ' a n n i . — U r b a 
no V I . volle poi che foíTe tenuto ogni tren-
tacinque a n n i , quefta eífendo l'et^ del no-
fíro Saivatore; e Sifto I V . lo ridulTe al p iu 
corto g i ro d 'ogni venticinque a n n i , accioc-
ché ogni perfona fe ne poteffe approfittarc 
almeno una volta in v i ta f u á . 

Bonifazio I X . accordb i l privi legio di te
ner G iub ik t a diverfi P r i n c i p i , e M o n a f l e r j : 
per efempio, ai monaci di C a n t e r b u r i , che 
cbbero un¿/«¿/7fo ogni c inquan t ' ann i ; quan
do i l popólo concorreva in folla da tu t te le 
par t i a vif i tare la tomba di S. T o m m a f o . 

I Giubilei fono ora d ivenut i piu frequen-
t i , ed i l Papa H concede in diverfe occafiO' 
n i e bifogni deila Ch ie fa , e de l loS ta to . 
Se ne celebra comunemente uno nell ' inaugu-
razione di un nuovo Pontefice . 

Per poter. ottenere i pr ivi legj e g l i efifetíi 
di un Giubi leo, la bolla ingiunge d ig iuni , 
l i m o f i n e , ed o r a z i o n i . El la da ai Sacerdoti 
un pieno potere d 'af folvere , in t u t t i i c a f i , 
anche quell i per altro r i fervat i al Papa ; d i 
fare commutaz ion i di v o t i , & c . nel che ei 
diflferifee ázW Indulgenza plenaria. N e l tem
po del GV«¿/7(?o tut te 1'altre indulgenze fono 
fofpefe. 

U n o de 'noftr i R e , cioé E i o a r d o I I I . fe-
ce che i l fuogiorno natal izio foífe o í fervato 
a maniera di giubileo ^ al lorché ei fu g iunto 
a g ü anni cinquanta della fuá e ta , ma non 
prima né dopo. Fece egli c i b , con liberar 
p n g i o n i e r i , perdonar t u t t i i d e l i t t i , eccet-
to che la prodizione ( treafon ) con far buo-
n e l e g g i , ed accordar raolti pr ivi legj al po
pólo . 

V i fono de' giubilei part icolari in certc C i t -
t a , quando diverfe delle loro fefte cadono 
nel giorao medefimo : a Puy en V c l a y , per 
efempio, quando la feíta tíeU'Annunziazio-
ne cafca nei Venerdi fanto ; ed a L i o a e , 
quando la feíla di S. Giovarmi Batifta con
corre colla fefia del Corpus C h r i f l i . 

N e í 
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N e l 1640. i G e f u i t i celebrarono un folcn-

ne Giubiko a Roma ; quello eífendo appun-
to l ' annocen te f imo , o fecolare dopo Ja lo
ro Inf t i tuxione ; e la m d e f i m a ccnmonia 
fu oíTervata in tutte le loro cafe per le d i -
verfe part í del mondo . i ; , . _,¿ - . 

G I U D A I S M O , le d o m i n e degh Ebre! 
quanto alia re l igione, ed i loro n t i 

UGiudatsmo o la Rel-gtone Ebrea ha avu-
ta la divina autorita per fuá prova e fon-
damento , eflendo fiato dato a quel popólo 
immediatamente dal c i e lo ; ma fu pero una 
difpenfazione a d t e m p u í , ed avea dada r luo -
g o , e c e d e r é , almen quanto alia parte fuá 
cerimoniale , alia venuta d e l M e í f i a . -—Per 
avere un fiííema completo del Ciuda'umo , 
vedi i L i b r i di M o s é . — I I Gmdaismo fu 
anticamente d iv i fo in diverfe Sette; l e p r i n -
cipali furonoquelle de 'Fa r i f e i , de'Sadducei, 
edeg l i E í f en i . Ved i F A R I S E I , SADDUCEI , 
& c . 

A l prefente fra gl i Ebrei non v i fono fe 
non due Set te , cioé i C a r a i t i , i quali non 
ammet tono altra regola di religione , fuor-
ché la legge feritta di M o s é ; ed \Rabbani-
fli, che aggiungono alia legge le T r a d i z i o -
ni del T a l r a u d . V e d i C A R A I T I , CRABSA-
NISTI . 

E1 ñ a t o c í fe rva to , che di tut te le R e l i -
g i o n i , i l Giudaismo é quello che viene abiu-
rato i l piu di rado. — N e ü ' a n n o 18 del re-
gno di Edoardo I . i l parlamento dono ai Re 
un 15. dcllc rendite per l 'efpulfione del Giu 
daismo . 

l a I n g h i l t e r r a , ant icamente , gl i Ebrei , 
e t u t t i i loro beni appartenevano al Lord 
principale del luogo dove v ivevano; edegl i 
aveva cosí aí íoluta proprieta in effi , chepo-
tea venderli ; imperocché non a vean la l i 
berta di paffare fotto un a l í ro Lord fenza 
licenza . M a t . Parif. dice , che Enrico I I I . 
vendette g l i Ebrei al C o n t é Riccardo fu o fra-
telto per un certo termine d'anni , accioc-
ché quoí rex exconaverat, Comes evifeeraret. 

Eran eglino d i f t in t i d a ' C r i í t i a n i si v iven-
d o , come morendo, i m p e r o c c h é avean pro-
prj giudici e t n b u n a ü , dove le lor cauíe era-
no tratt.itc e decife, e portavano un contra-
fegno ful loro petto al di fopra delie vcfti» 
in figura di una tavola , c foggiacevano a pe
na pecuniaria, fe ufeivan in nubblico fenza 
sai c o n t r a í e g n i . N o n fi fcppeí l ivano mal nel 
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paefe o nclla campagna, ma eran portati a 
Londra , cfepolt i fuori delle m u r a . 
^ G I U D I C A T U R A , la qua l i t ^ , o profef-
fione di quelli che amrainiftrano la g iu í t i -
z i a . V e d i GIUSTIZIA . 

N e l qual fenfo giudicatura é unafpezie di 
facerdozio. — I n Francia g l i ufizj di g i u d i 
catura fono vena l i . Ved i UFIZIO . 

G I U D I C A T U R A , fi ufa anco per í ígnif ica-
re l'eftcfa della giurisdizione di un g iudice , 
e la cor te , o i l t r i b u n a l e , dov 'egl i fiede per 
render g i u í l i z i a . 

G I U D I C E , un min i f t ro deftinato da 'Prin-
c ip i f ov ran i , perché diftribuifea quella g iu-
flizia ai lor f u d d i t i , ch 'eg l ino non poffono 
amminif t rare in perfona . Ved i GIUSTIZIA . 

II carartere di giudice é una parte de l l ' au
tor i t a regia , d i cui fí fpoglia i l Re . V e 
di R E . / 

La principal funzione áe giudici é p e r g i u -
dicar le caufe c i v i l i e c r i m i n a l i . Ved i G i u -
DIZIO . 

I g iudici Inglefí fono fcelti dal numero de* 
D o t t o r i nel Jus c i v i l e , e vengono co í t i t u i t i 
con Lettere pa ten t i . Le lor comraiíTioni fo
no r i í i r e t t e con quefla l imitazione , FaBur t 
fjuod ad j u f l i t i am pertinet fecundum legem & 
confuetudinem A n g l i a ; e nella lor creazione 
danno i l g iu ramento , che ammini l l reranno 
la giuftízia indifferenttmente a t u t t i quel l i 
che averanno qualche li te , dimanda , & c . 
avant i di eífi ; né fi afterranno da far que-
fio , né 1' impediranno, ancorché i l Re con 
fue lettere , con efpreífa fuá parola , co-
manda í fe i l con t ra r io . 

I G iud ic i hanno de' falar; dal R e , o l t re 
confiderabiii emolumenti incert i ; e quefti 
falarj fon loro accordat i , quandiu bene fe gef-

f i r i n t , per tenerli l iber i e indipendenti dalla 
cor te . Vedi JUSTICES. 

GIUDICE Itinerante. Ved i ITINERANTE. 
GIUDICE , nella Scrittura , s'applica acer

té eminenti e fegnalate perfone , fcelte da 
D i o fieíío per governare gl i E b r e i , dal rem-
po d i G i o í u é , fin a l l ' inft:tuzione dei Re . 

G l i Ebrei furono governati da qu ind ic i 
Giud ic i per lo fpazio di 540 a n n i , c ioé dal 
tempo d'Othoniele lor p r imo g iud ice , fino 
ad H e l i che fu i ' u l t i m o . 

I Giudic i non furono magiftrati ord inar ; , 
ma aífegnati da D i o in occafioni firaordina-
t i c , come , di condurre g l i e ferc i t i , di libe* 
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ra re i l popó lo dai fuoi n e m i c i , & c . Sa l ían» 
ha o í í e r v a t o , ch' eglino non fol prefiedeva-
no ne' T r i b u n a ü d i g iu f t i z i a , ma erano ia 
ol tre alia tefta de' C o n c i l j , delle á r m a t e , c 
d i ogni cofa che concerne ?a i l governo del-
lo S í a í o ; b e n c h é non abbiano mai affun-
to i l t i t o l o di P r i n c i p i , di Gove rna to r i , o 
f i m i l i . 

I n alcuni c o n t i , raflfomigliavano ai Re , 
c íoé i 0 , ín quanto che la loro autorita fu 
data loro i n v i t a , c non per un tempo l i -
m i t a t o . 2o. Governavano f o l i , e fenza alcu-
na dipendenza ; i l che dié mo t ivo a G i o -
fefFoEbreo di chiamare ¡1 loro ñ a t o , M o -
narch ico . 

Saliano oflTerva fette p u n t i , nei qual i dif-
ferivano da'Re . IO. N o n erano ereditarj . 
2°. N o n aveano potere aflbluto d i vi ta c 
di m o r t e , ma fojamente a norma delle leg-
g í , e dipendentcmente da efle . 30. N o n i n -
traprendevan mai guerra a lor p r o p r í o ta
lento e volere , ma folamente quando D i o 
loro i ! comandava , oppur v i erano da! popó
lo c h i a m a t i . 40. N o n e í igevano t r i b u t o . 50. 
N o n fi fuccedevano 1' un a l l ' a l t ro iramedia-
t amente , ma dopo la morte di uno v 'era be
se fpefifo un intervallo di diverfi anni , avan-
t i che foíTe de í l ina to un fucceflore . 6 ° . N o n 
ufavano infegne di fovranita , c ioé né lo 
fcettro , né i i diadema . 70. N o n ave vano 
autorita per far l egg i , ma folamente dovean 
proecurare che foííero oíTervate le leggi di 
M o s é . 

GIUDICÍ , o Libro de G i U D i c r , é un l i 
bro c a n ó n i c o del Tcf lamcnto V e c c h i o , che 
contiene la Storia de' G i u d i c i , de 'quai par-
lammo d ianz i . 

L ' A u t o r e non é noto : E'- probabile che 
i ' opera non venga dalle mani di un folo , 
ma ella é piut tof lo una raecolta di di ver fe 
piccole S t o r i e , ch' eran da pr ima feparate , 
ma furono poi raccolte da Efcira , o da Sa-
rauele , in un folo volume ; e v c r i f i m i l m e n -
te furono prefe dagíi ant ichi GiornaÜ , o 
memorie , c o m p o ñ i da diverfi G i u d i c i . 

G I U D I Z I A L E . Ved i ESTRAGIUDIZIALE . 
G I U D I Z I A L E Afirologia . V e d i ASTROLO-

GIA . 
G I U D I Z I O , una facolta dell ' anima , 

per cui ella percepifee o conofee ia rela
cione di due , o plü idee . V e d i FACOLTA'1 , 
cd ANIMA . 

C o s í , quando noi g iudkhiamo, che i l So-
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le é maggiorc che la L u n a , 1' intelletto p r i 
ma paragona le due idee del Solé edeila L u 
na , e trovando T idea del Solé maggiore 
che quella della Luna , la volonta perfeí ta-
raente coúfente o s' accheta in queda per-
cezione, né applica la mente ad ulteriore r i -
cerca. Ved i ASSENSO. 

N o n é dunque 1' in te l le t to che giudica , 
ficcome ordinariamente vien c r édu lo ; i g iu -
d i z j ed i r az ioc in j , per parte de l ! ' i n te l l e t to , 
fono mere percezioni; la volonta fola é quel
la che giudica, acconfentendo a quello che 
le viene rapprefentato dalT inte l le t to . V e d i 
VOLONTA1 . 

La fola difFerenza tra percezione, giudizio , 
e raziocinio , o di fe o río , per quanto v' ha 
che far 1'intelletto , é queí la , che egli per* 
cepifee meramente una cofa , fenza alcona 
relazione a verun' altra cofa , in una fem-
plice percezione ; ch' egü percepifee le rela-
z ion i tra due o piü cofe, nc' g iudiz j ; e fi
na lmente , ch' ei percepifee le r e l az ion i , che 
fono tra le relazioni delle cofe, nei razioci ' 
n j ; d i maniera che tutte le operazioni delT 
iRteiletto non fono infa t t i altro piu che pu ré 
percezioni . V e d i PERCEZIONE , e R A Z I O 
CINIO . 

C o s í , quando percepiamo, efempigrazia , 
due volte 2 , 0 4 , quedo non é altro che 
una femplice percezione; quando giudiebia-, 
mo , che due volte 2 fono 4 \ o che due 
volte 2 non fono 5 , 1'intelletto non fa , 
fe non meramente percepire la relazione di 
eguaglianza che v ' é tra due volte 2 e 4 , o 
d ' ineguaglianza tra due volte 2 e 5 . I n o l 
tre , i l difeorfo confifle nei percepire la re
l az ione , non tra due o piu cofe, imperoc-
ché queflo farebbe un g iud iz io , ma di due 
o piü relazioni di due o piü cofe . C o s í , 
quand' i o conchiudo , che 4 efíendo meno 
d i 6 , due volte 2 eífendo 4 , fono per con-
feguenza meno che 6 \ percepifeo non foja
mente la relazione d' ineguaglianza tra 2 e 4 , 
e 6 , ( imperocché quefto farebbe folamente 
un giudizio ) raa ancor la relazione d' ine
guaglianza tra la relazione di due volte 2 
e 4 , e la relazione tra 4 e ó ; i l che coí l i -
tuifee un raziocinio , o difeorfo. L ' i n t e l l e t -
to adunque folamente percepifee, e la vo
lonta é quella che g iudica , e che difeorre, 
o raziocina , aíTentendo volontariamente a 
quello che 1' intel let to le rapprefenta. Vedi 
R A C I O N E , e I N T E L L E T T O . 

Per 



G Í U 
Per ve r i f a , quando le cofe, che confide-

r i a m o , appajon chía re e pe r í c t t an i en te ev i -
d e n t i , e' pare che non gia voiontanamente 
la mente v i acconfenta; ü che^c induce a 
penfare, che non fía ¡a vo lon ta , ma l m -
t e l l e í t o , che giucUca di e í í e . - M a per d i 
lucidare queí to punto , deve oíTervarfl , che 
le cofe che noi confideriamo, non appajoa 
mai intieramente e v i d e n t i , fin che 1'intel-
Jetto non le ha efaminate da t u t t i i l a t i , e 
non ha percepito tu t te le relazioni ncceffa-
rie ner giudicarne \ donde avviene , che la 
volonta non eí íendo capace di volere alcuna 
coía fenza cogniz ione , non pub agiré su 1' 
in te l íe t to ; c ioé , non pub vole re , ch ' egli 
rapprelenti nicnte di nuovo nel fuo ogget-
t o , avendolo egli gia veduto da t u t t i i la t i 
che han qualche rapporto colla queflione di 
cui fi t r a t t a . E l i ' é dunque obbligata d'ac-
quetarfi i n q u e ü o che é gia flato rappre íen-
tato , e di ceíTare d 'agitar la cofa o ricer-
carla maggiormente ; nella qual ceflazione 
i l giudizio confsfle. 

Q u e í l a quie te , o q u e ü o g iud iz io , non ef-
fendo adunque ¡ i b e r o , a l lorché le cofe fono 
nella lor u l t i m a evidenza , noi pot remmo 
íorfe immaginarc i , che ei non fia 1' tffet-
to della volonta . Sin che v i é qualche co
ía d 'ofeuro nel foggeí to che conf ider iamo, 
o non fiara plenamente paghi e ficuri d' ave-
re feoperta ogni cofa neccífaria a rifolvere 
la queft ione, ficcome accade nella maggior 
parte dclle cofe aíirufe e d i f f i c i l i , e le quaii 
contengono var ié re laz ion i ; noi reftiamo in 
l iber ta di non acquetarci , o di non aíTen-
t ire : la volonta pub comandare a l l ' i n t e l í e t 
to che profegua piu o'tre le fue i n d a g i n i , 
c faceia nuove feoperte ; ond' é che noi 
v i epp iü inc l in iamo a riconofeere per vo-
lontar j i g iud iz ) formad su quefti fog-
g e t t i . 

Nu l l ad imeno i piu de' Fi lofof i foftengo-
n o , che anche i g iudiz j , che noi formia-
mo fopra le cofe ofeure, non fon volonta-
rj \ e vogliono che i l noflro afifentire alia 
veri ta fia un' azione dell ' i n t e l í e t to , cui chia-
mano affenfo, per difl inguerlo dal n o ü r o af-
fentire^ alia bonta , che at t r ibuifcono alia 
volonta , e chiamato confenfo . V e d i A s -
SENSO, & c . 

M a i l loro errore di qua nafce, che nel 
n o ñ r o flato prefente noi fpeífo vediamo cf-
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le re alcune colé evidentemente veré , fea-
za la menoma ragione di dubitarne ; nel 
qual cafo la volonta non é libera d i darc 
o d i negare i l fuo afifenfo ; ma non é c o s í 
nelle cofe che fpettano alia bonta , c ioé 
che fono o non fono buone ; non eflfendovi 
alcuna cofa , per con t ene ré ! dall ' amar la 
quale , non conofeiara qualche ragione. D i 
modo che noi qul apprendiamo una m a n i -
fefla indifferenza, e l lamo appieno conv in -
t i , che quando araiamo qualche cofa , an
che D i o , per efempio, ufiam dellanoflra l i 
berta , e lo facciam volontariamente . M a 
Tufo che facciamo della noflra l i be r t a , no a 
é cosí apparente e manifef lo , a l lorché con-
fentiamo alia veri ta , fpezialmcntc quand' 
ella appar evidente afíat to . E cib ci mena 
a penfare, che i l noflro confenfo alia v e r i t a , 
c ioé i l noflro giudizio , non fia volontario ; 
come fe u n ' a z i o n e , per eflere volontaria , 
doveflfe eflere indifferente; come fe i beati 
non amaífero D i o volontariamente , pe rché 
non poflono eíTerne d ive r t i t i da qualunque 
altra cofa j né liberamente per noi fi con-
fenta a queí la evidente propofizione , che 
due volte 2 fono 4 , perché non appar ra
gione che ce ne d i í í uada . Ved i L I B E R T A ' , 
V E R I T A ' , & c . 

GIUDIZIO , i n un fenfo légale , é una 
fentenza , o decifione, pronunziata con au
to r i ta regia , o d 'al tra potenza , di propria 
bocea del R e , & c . o per mezzo de' g iud ie í 
m i n i f t r i fcelti , aíTegnati per amminif l rare 
in lor vece la g i u f l i z i a . Vedi G I U S T I Z I A , 
e SENTENZA . 

Dei g i u d i z j , alcuni fono def in i t iv i , a l t r i 
folamente preparatorj , p rov i f iona l i , od i n -
t e r l o c u t o r j . Ved i DEFINITIVO , INTER LO
CUTORIO . 

Le parole antiche del g iud iz io , fono m o l -
to í i gn i f i can t i , confideratum efl , & c . per
ché i l giudizio fempre é dato dal Mag i f l r a to 
0 dal T r i b u n a l e , dopo la confiderazione del
la materia recata a giudicarfi . 

I n ogni giudizio v i debbon' cffere tre per-
fon e , a'clor , reus, e j udex : colui che d i 
manda , o che pretende, colui c h ' é dalla 
parte della difefa, o che dec rifpondere, ed 
1 1 g iudice . 

GIUDIZIO ¿fr'D/o . V e d i JUDICIUM 
Mefla del G I U D I Z I O . V e d i MESSA . 
GIUDIZIO , prefo i n fenfo rif tret to alia 
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Legge cd alia pratica d ' Ingh i l t c r r a , per i* 
cfamioazione d' una caufa , propriamcnte fi 
denomina T R I A L . V e d i T R I A L . 

G I U G N O * , i i fefto mefe d e l l ' a n n o ; du
rante 11 quaie ¡I So'e entra nel fegno di Can-
ero . V e d i MESE , ed ANNO . 

* L a parola e da l Latino Junius , che a l -
euni d ir i vano a Junone . O v i d i o , n d 6, 
de fuoi Faíl i , [ a diré alia D e a , 

Junius a noflro nomine nomen ha-
bet . 

d l t r i piuttojlo la dir ivano a j u n i o r i b u s , 
quefli ((Jendo per l i g i o v a n i , come i l me
fe d i Maggio f u per l i vecchi. 

Junius cíl juvenum , qui fui t ante 
f enum, 

I n queflo mefe v ' é i l f o l ñ i z i o di State . 
V e d i SOLSTIZIO . 

G 1 U L E B B O * , J u l a p i u m , i n Farmacia , 
una pozione facile } grata , eflemporsnea , 
preferitta alie per íone i n f e r m e , d' ordinario 
comporta di acque difti l late , o di ¡eggiere 
decozioni , per lo piü raddolcite con zucche-
TO , o con appropriati fírupi. 

* L a icce , fecondo Mcnagio , e d i r iva ta 
da IT Arábico , giulep , o piuttoflo dal 
Greco, ^ooKamm . Oleario la deriva da 
gulap , parola Per/lana , che fignifica 
acqua roja , 

Si ufa talor come bevanda ordinaria in 
certe mala t t i e , ma piu comunemente come 
u n veicolo per altre forme di medicine ; e 
í e r v e principalmente per d i lu i ré , per cor-
xeggere g i i umor i peccanti , per rirtorare la 
forza mancante del cuore , ed ajutare i l 
fonno . 

G I U L I A N O A n n o , * . V e d i 1' A r t i c o l o 
ANNO Qiul iano. 

* 11 Giu l iano e i l computo vecchio deW 
anno, che ancora e i n ufo apprejjh m i 
i n Inghiltcrra . E* eos) chiamato dal fuá 
fondatore Giul io Cefare, e con quejio na-
tne dtjlinguefi da l computo nuovo , o Gre
goriano , che fi ufa i n moltijfme parte 
d i Europa t 

GIULIANO Periodo , V e d i 1' A r t i c o l o FE
RIO ©o Giu! iano. 

I I Periodo Giuliano é COSÍ ch i ama to , per
ché viene adattato a ü ' anno Giuliano . Vedi. 
ANNO . 

E i fi fa cominciare avan í i la creazione del 
m a n d o j e c ib piü o c i e n o , fecoedo 1' ipo-
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tefi che fi feguita. I I fuo pr inc ípale vantag-
gio coní i t ic in quer to , che i medefimi auni 
de' cieli Solare e L u n a r e , e dell ' Indizione , ^ 
pertenenti a ciafcun anno d i querto periodo, 
non concorreranno mai di nuovo affieme , fe 
non dopo fpirati 7980 a n n i ; lo che giurta 
Je op in ión! ricevute appena forfe fuccedera 
avan í i la confummazione d i tut te le cofe. 
I I pr imo anno dell' Era C r i Ü i a n a , i n t u t t i 
i n o ñ r i fiíkmi di Crono log ia , é fempre i l 
4714 del periodo Giu l iano , 

Per trovare a qual anno del periodo G i u 
liano un dato anno di Cri f to corrifponda : 
A l dato anno d i C r i Ü o aggiungcte 4713 
( p e r c h é t an t i anni del periodo Giuliano era-
no fpirat i avanti i ' A . D . 1. ) e la fomma da 
1' anno del periodo Giuliano cercato. 

Per efempio , io faprei vo lon t i e r i a qual 
anno del periodo Giuliano i ' A . D . 1720 cor-
r i í p o n d e . Ora 1720 - f - 4715 = 6433, c h ' é 
appunto 1' anno cercato del periodo Giu 
liano , 

A l c o n t r a r í o , avendo gia 1' anno del pe
riodo Giuliano da to , trovare qual anno di 
Criílo v i corrifponde : D a l í ' anno del perio
do Giuliano da to , fo t í r ae te 4713 , ed i l re-
fiduo fara i ' anno cercato . 

Per efempio io vogl io fapere qual anno di 
Cr i f to corrifponde al periodo Giuliano 6433 \ 
per l o c h e , ¿ 4 3 3 — 4 7 1 3 = : 1720 , ch 'é Tan-
no cercato. 

Se l ' anno del periodo Giuliano dato c m i - " 
nore che 4713 , ailor fo t í r ae te l ' iíkíTo da 
4714 ( che é l ' anno de! periodo Giuliano , 
che corrifponde all 'anno di Crif to 1.) ed i l 
refiduo moftrera quanto terapo prima ( del 
p r inc ip io del computo comune dalia Na t i -
vita di Crifto ) , i l dato anno del periodo 
Giuliano é flato, 

Per efempio la Cit tadi Roma dicefi eflere 
ñ a t a edificara P. J. 3960 , io vogllo fapere 
quanto tempo pr ima di Crifto fu ella edifi-
cata ? Ora 4714 — 3960 = 754 , laonde Ro
ma fu edificata 754 anni avanti Crif to. 

GIULIANO Calendario, V e d i 1' Articolo 
CALENDARIO , 

GIULÍANA Epoca, Vedi E P O C A . 
G 1 U N T A , detta anche JUNTA , e JUN

TO , é un concilio , o una compagnia di 
diverfe perfonc che s' adunano c concorro-
no per la fpedizionc di qualche affare. 

I I termine é particolarmcnte ufato n e g ü 
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affari della Spagna e del Por togal lo . — A l i a 
mor te di Car io I I . Re di Spagna, ü R e g " » 
fu governato , durante TaíTenza di Fii ippo V . 
da una Giunta { j u n t a ) . . r 

I n Por toga l lo , hanno tre C u n t e confide-
r a b i l i ; quella del Commcrao, quella _de« tre 
S t a ü , e quella á e \ T a b a c c o . ~ - L * pr ima fu 
ñab i l i t a dal Re Giovanm I V . cd un Confe-
PÜO d. Mar ina . H Re medefimo adu^o gh 
Stati di quef toRegno, per creare i l x nba-
nale della Giunta á a tre Stat! . 11 Re Pie-
t ro I I crc^ â Giunta del T ^ ^ c r o nel 1^75 , 
Ja quale é comporta d' un Prefideute e d i íei 
C o n f í g l i e r i . 

G I U N T U R A , 1 'articolaiione , o l'accoz-
•zamento di due o piü cofe . V e d i A R T I C O -
LAZIONE , e M u c u s . 

G I U N T U R A , n e l l 'A rch i t e t t u r a , d inota le 
feparazioni tra le pietre , le quai fepara-
2¡oni fono unite o l éga t e con getto , o ce
mento . 

GIUNTUR. A , nell'opere de' Fa l egnami , & c . 
s'applica a diverfe maniere di c o n n e í t e r e , 
d'incaftrare , © accomodare infierne diverfi 
pezzi di l egno . C o s í diciamo una giuntura ̂  
0 c o m m e í f u r a , o fcavo a coda d i rondine , 
& c . Ved i COMMENSURA, C O D A , &C. 

G I U O C A R E , l ' a r t e , o V atto di fare , 
compiere , o praticare un giuoco ; partico-
larmcnte un giuoco d' azzardo , o fia di r i -
f c h i o , o fo r tuna . Ved i G i u o c o . 

T u t t o i l Giuocar pubblico é feveramente 
pro ib i to ; e quel dinaro che per quefta vía 
fi é perduto, é ricuperabile col prefidiodei-
Ja legge, o in g i u d i z i o . 

N e i l á C h i n a , i l giuocare é del pari vieta-
to alia plebe , od alia gente volgare , che 
a i m a n d a r i n i ; e nulladimeno ció non impe-
difee i loro g i u o c h i , ne 'quai fpeíTo perdono 
quanto hanno ; le loro terre , le loro cafe , 
1 lor figliuoli, ed anche la m o g l i e , t u t t e l e 
quali cofe qualchc volta fi mettono o r i -
í ch i ano fopra una foia carta . I I P. le 
C o m t c . 

La faccenda del cafo , o del r i f eh io , nel 
giuoco cade fot to la confiderazione m a t e m á 
t i c a ; i n q u a n t o c h é ella ammette i l p i i i , cd 
i l meno . V é , o fi fuppone che v i fia , 
un' eguaglianza di r i í c h i o , fopra cui Fonda-
t i i g iuoca tor i , cominciano o fi efpongono: 
quefta eguaglianza fi dee r o m p e r é od intac-
care n d corfo del giuoco , dalla maggior 
buona fo r tuna , o deñ rezza e abil i ta di una 
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delle part i ; per lo che ella viene ad avere 
m i g l i o r giuoco o forte ; d i maniera che la 
fuá porzione o parte nel d ipof í to , o fia nel-
la pofia , é oramai proporzionalmentc p i u , 
o m i g l i o r e , che ful pr incipio : q u e ñ o piu , 
e meno varia continuamente , e corre pee 
t u t í e le ragioni ( o fia relazioni ar i tmet iche 
& c . ) tra 1' eguaglianza , e 1'infinita difíe-
reoza; ovvero da una infini tamente picco-
la differenza , finché arriva ad una i n f i n i 
tamente grande , con che i l giuoco é fini
t o . 11 giuoco intero adunque , in riguardo 
ai l 'evento od al l 'e f i to di e í fo , é f o l t a n t o u t i 
cambiamento della q u a n t í t a della porzione 
o forte di ciafcun giocatore ; o un cam
biamento della proporzione che le loro due 
porzioni o parti hanno T una a l l ' altra ; lo 
che la fola m a t e m á t i c a pub mi fu ra r c . V e 
di CASO. 

Q u i n d i diverfi A u t o r i han c o m p ú t a l a la 
varieta del cafo o della forte i n diverfi ca í i 
e circoftanze che occorrono nel giuocare ; 
particolarmente M . de M o i v r e , in un t ra t ta ta 
de menfura f o r t i s ; i l quale , conciofiaché e l 
pub giovare al giuocator di pratica , infe-
gnandogli da" qual parte fia Tavantaggio ; e 
fe i l giuoco é eguale, e fenza fuperchiena; 
ovvero alio fpeculativo , mettendolo ful fen-
t iero di penfare e determinare in ta l i cafi ; 
rechera í l i qu\ da noi in compendio. 

Leggi della forte applicate a l G lüOCARE . —• 
Supponete p i l numero de' cafi i n cui pub 
un evento fuccedere, e q i l numero de^cafi , 
ne 'quai non pub fuccedere; ambeduc i i a d ^ 
i l cont ingente , e i l non contingente , hanno 
i l loro grado di p r o b a b i ü t a : e fe t u t t i i ca
fi ne' quai 1'evento pub fuccedere e non fuc
cedere , fono egualmentc f a c i l i ; la probabi-
l i ía del fuccedere, a quella del non fuccede
re , fara come p a $ . 

Se duc g ioca to r i , A e B , s ' impegnano o 
s'azzuffano su q u e í l o p i e d e , che fe i caf i />; 
fuccedano, A abbia a vincere ; ma fe fuc-
Cedano i vinca B ; e la pofia fia a : la 
f o r t e , o 1'efpettazione, e fperanza di A U -

ra -Ü a ..; e quella di B ^ a. ; confeguen-

tcmente fe A o B vendono le loro fperanze, 

dovrebbono avere perefíe—ÍLf—., ed a • 
P + <2 P + l 

r i fpei t ivamente . 

S G 
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Se v i faranno due eventi indcpendcntl ; 

c p fara i l numero de'cafi , ne'quai i l p r imo 
pub fuccedcre , e Í? i l numero di quell i ne' 
quai non puo fucccdere, cd r i l numero de' 
cafi ne 'quai i l fecondo evento pub fuccede-
r e , ed x i t numero di [quelli ne 'quaiegl i non 
pub fuccedere ; molt ipl icate /)-f-í? Per r 4" ^ ^ 
i l prodotto , cioé p r q r ^ p s - ^ q s fara 
i l numero de'cafi , ne' quai la contingenza 
o non contingenta degli eventi pub eflere 
variata . 

Q u i n d i , fe A gioca o fcommettc con B , 
che arobedue g l i eventi accaderanno, la ra-
gione deile for t i fara come /»r a q r -\~p s - { - q s. 
Ovvero s'egli fcommette che i l p r imo acca-
derk , e non i l fecondo ; la ragione delle 
for t i fara come p s z. p r q r - \ ~ q f r . E f e 
v i foíTero tre , o piu eventi ; la ragione 
delle for t i fi troverebbs per la fola m o l t i -
p l icaz ione . 

Se t u t t i gl i eventi hanno un dato nume
ro di cafi , ne' quai poflono fuccedere , e 
par iment i un dato numero di cafi ne' quai 
non poí íono ; cd « fia i l numero de' cafi 
ne' quai ciafcun evento pub fuccedere, t b 
i l numero de' cafi ne'quai non p u b ; ed » i l 
numero di t u t t i g l i eventi : e lévate a b 
alia potenza di n . 

Se ora A e B fi accordano, che fe uno o 
p iu degli eventi fuccederanno , A guada-
gní j fe niuno , guadagni B ; la ragione delle 
fo r t i fara come ^ - | - ¿ I " — b n n b n \ imperoc-
che i l folo termine o cafo dove a non fi t ro
va , é 5*. 

Se A <; B g'tmcano con un folo dado , a 
quejio palto , che fe A gil ta due o p i u ajjl 
i n cito colpi o gitti , egli guadagni; a l tr i-men
te guadagni B : quaV e la ragione delle loro 
f o r t i ? —- Po iché non v i é (e non un cafo 
nel quale un a fío pofla veni re ; e cinque ne' 
quai no! pub \ fia ¿zrrr i , e ¿ r = 5 . Ed in 
oltre 5 po iché v i fono ot to colpi o g i t t i del 

dado , fia w ~ 8 ; ed averete a - f - b\n — bn 
*—nabn — 1, verfo b " - } - n abn — 1. V a 
le a d i ré , la forte di A , far^ a quella di B , 
come 663991, a 1015Ó25 ; o a un dipreífo , 
come 2 3 3 . 

A e B fono impegnati in giuoco alie fem-
pl i c i o [ole morelle , o lajlruccie, e dopo d'aver 
giocato alquantO) A ha d? uopo d i 4 per gua-
¿agnarey ed a B ne manca 6 j ma B e tamo 
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m i g l m g'iocaiore , che queflo rifchio o que/la 
forte contra A fopra un folo colpo o g i t to , f a -
rebbe come 3 a 2 : quai e la ragione delle /o-
ro f o r t i ? *— Po iché A ha d 'uopo o manca 
di 4 , e B di 6 , i l giuoco fara finito in 9 
calpi o g i t t i al piu ; percib e léva te a ~\~ b 
alia nona potenza, e fara a9~\~ga* b - ^ - ^ 6 
^7 ¿ ¿ - | - 84 ¿?6¿3 126 «5 M 126 ¿|4 ¿s 
$4. a l b 6 3 6 a a b ? g a b s b 9 : e p rén 
dete t u t t i i t e r m i n i , nc 'quali ha 4 o piíi 
d i m e n f i o n i , per A ; e t u t t i quell i nc ' qua l i 
egli n 'ha 6 o p i u , per B : e la ragione del
le for t i fara come a9 a% b 36 a? bb 
a6 b* 126 aS ¿4 126 a*bS , ad 84 «3 b6 

36 a a b? - l * 9 a b* b?. Chiamate «5 3 5 
e ¿ , 2 ; ed averete la ragione delle fort i o 
de'r ifchj in nurae r i , 1759077 a 194048. 

A e B hamo da giocare a femplici o fole 
morelle: ed & £ i l miglior giocatore ; eos) che 
pub daré a B , 2 i n 3 : quai e la ragione deU 
le loro f o r t i , i n un folo colpo, o g i t t o l Sup« 
póne t e le for t i come z ad 1 ; ed elévate z - f - i 
al fuo cubo; e' fara ^3 - j " 3 ~h 3 z ' h 1 • 
Ora poiché A potrebbe daré a B , 2 fuori 
da 3 ; A potria intraprender c rifehiar d i 
guadagnare tre colpi o g i t t i di feguito ; e per 
confeguenza le for t i od i rifehj in quedo ca
fo faranno come z i i 3 z z - \ ~ 3 z~\~ 1 . C o n -
feguentcmente , z* zrz 3 z z 3 z-\-* 1 . O v 
v e r o , 2 z3 3 z z - ^ 3 z- \- 1. E per
cib 1 1 / 2 z = z z - \ - 1 ; e confeguentemente 

. Le for t i od i rifehj adunque 
I / 2 — 1 

fono ,ed 1 refpet t ivamente. 

Trovare a qumte prove o faggi % probabils 
che un evento fucceda , coú che h e B pojfa' 
no metiere fcommeffa a condizioni eguali. — I I 
numero de' cafi ne' quai la cofa pub fucce
dere al pr imo faggio o c imento , fía ^ , d i 
quel l i nei quai r o l p u b , b , t á x i \ nume
ro de' f agg i , ne' quali é eguale ¡1 rifchio , 
che la cofa fucceda o nb . Per quello che 

fi é m o í i r a t o di fopra a + ^ í* — bx — b* : 

Ovvero , a 2 bx . Percib , x z=Z 

Log. 2. 

Log. a-\--b<— Log. b 
. D i nuovo , r i a í íumc tc 
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e l ' equazione fi cambicra i n queí la i + " 

— 2 E l é v a t e i + i alia potenza d i * , per 

lo teorema N e u t o n i a n o , e fara i + - + 7 

, & c . 2. 
22$ 
I n queíla equazione , adunque, fe ^ r r 1 , 

j ü o r x z^: 1 * fe f é in f in i to , x fara puré i n 
finito. Supponcndo x cílere i n f i n i t o , l'cqua-

zione d i fopra fara 1 + f + 

5cc. i r : 2. D i n u e v o , fia I r r x j ed averemo 

1 - | - z - f - i ^ z - f " T *3 9 & c - 2 • M a 1 - f - z 
- f - T ^ 2 i4"Ts3 5 & c . é un numero , i l cui 
logari t . iperbolico é z ; confeguentemente 
z — log. 2. M a i l logar i tmo iperbolico di 2 
¿ .7 raolto a un dipreí ío ; epercio z = z . j a 
un diprefTo. 

Q u i n d i dove ^ é 1 , i v i x r = : 1 q \ e dove 
^ é i n f i n i t o , x ~ .y g a un dipreifo . C o s í 
fono fiíTaíi i l i m i t i della ragione di x a ^ ; 
í m p e r o c c h é cotefta ragione principia con 
eguagiianza , e quand ' é e i e v a t a a ü ' in f in i ta , 
t e rmina alia fine nella ragione di 7 a 10 a un 
dipreflb . 

Trovare i n quanti g i t t i o t i r l A puo intra-
•prendere o rifehiare d i gi t tar due ajfi con due 
da di ? — Po iché A non ha fe non un ca
fo i n cui egli poíía gi t tare due affi con due 
d a d i ; e 35 ne 'qual i nol pub , ^ = 35 : laon-
de mol t ip l i ca te 35 p e r . 7 ; i l prodotto 24. 5. 
moí l r a che i l numero de5 g i t t i r ichiefio é tre 
24. e 25. 

Trovare i l numero de' caft, ne1 qual i un da
to numero d i pun t i puo ejfere gittato con un 
dato numero d i d a d i . —- Sia /?-j- 1 i l dato 
numero d i punt i ; n i l numero de' d a d i , ed 
f i l numero de' iati o dclle facce di cia-
fcun dado : fia p — / q , q — / ~ r , 
r — /== s ^ s ' — / • = : t , & c . 11 numero de' cafi 
ccrcati f a ra , 

T m . I V . 
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I 

1 2 3 1 2 

1 2 5 1 2 3 
L a qual ferie fi dee continuare , fin a 

tanto che alcuni áz facieref ( c i o é / due n w 
meri molt ipl icat i f un ncW altro ) o d í v e n t i n o 
eguali a n i en t e , o negativi . E not if i che 

a l t re t tant i favores dei diverfi p rodo t t i i 

p — 1 p 
X1 X -

X -

3 1 2 3 1 

& c . hanno da efifer prefi , quante fo

no uni ta i n »—-1. 

Suppoflo mo i i numero de* caft che ccrcafi 
quello i n cui 16 p u n t i f i poffano gittare con 
quattro dadi P 

+ LIXL±X*TI = 455 

+ T x ^ x f = + 6 
O r a , 4 5 5 — 3 3 6 - ^ 6 1 = : 125 ; cosí che 125 é 
i l numero cercato. 

Trovare , a quanti g i t t i A poffa intrapren-
dere o impegnarfi d i gittare 15 punt i con f e i 
dadi ? — Poiché A ha \ 6 6 6 cafi , ne 'qua l i 
ei pub voltare , o far venire 15 punt i , e 
44990 con t ro d i l u i ; d i v í d e t e 44990 per 
\666 \ ed i l quoziente 27 fara z=zq. L a c n -
de , mol t ip l ica te 27 per .7 ; i l prodotto 1819 
moí l r a i l numero de' g i t t i r i ch ie f lo , cífere 19 
a un dipreifo . 

Trovare i l numero de cimenti o faggi , i n 
cui e probad i le che un qualche evento fuecc-
da due v o l t e ; eos} che A <? B poffano met-
tervi una fcomeffa , con rifehio o forte egua
le ? S u p p o n e í e che i l numero de' cafi , i « 
cu i 1' evento pub fuccedere al pr imo c i 
m e n t o , fia a e quell i in cui nol p u b , 3 ; 
e chiamate i l numero de' faggi o c iment i 

Y j ú " 
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r l c h i c í l o , x : appare da cib che fí ¿- m c í l r a -
to di fopra, che a 4-l¿x = 2¿x •J-z a x b * — t í 

Ovvero facendo : ¿ : : i : ̂ , i ^ 2 

i x + .. i0 . S i a ^ = i , e quindi ;v 3 . 

2°. Sia ̂  infinito , cd x fara pu ré infinito: 

e — = x , e qu ind i fuppoílo x in f in i to , 

percib a = log. 2 4" log. 1 + ^ : fe P0> log. 2 
chiamifi i 1' cquai ionc fara trasfotmata nc l -

la feguenís fluffionale 2; 2; 7 . E d in-
1 -f"* 

vefligando i l valore di z per le potenze d i 
y , t roveremo z = : i . 678 , a un dipreffo ; e 
percib x fara fempre tra i l i m i t i 5^ e 1. 678^-, 
roa x tof lo converge rá i n 1. 678 ^ 5 e per
cib fe g non ha una piccola ragiooe ad 1 , 
poffiam prendere 1.678^. Ovvero fe v i 
é qualchc fofpetto che x fia troppo piccio-
la , foftituite i l fuo valore ne l l ' equazione 

1 + - ! ~ 2 -f- , e n ó t a t e l ' e r r o r e , fe 

é confiderabile : cosí x fara un poco accre-
fciuto ^ foft i tui te i l cosí accrefciuto valore 
per x nella predetta equazione , e n ó t a t e i l 
nuovo errore : cosí dai due e r r o r i ; pub i l 
valore di x effere corretto con ba í t cvo le ac-
curatezza. 

Aggiungeremo qu i una tavola de' l i m i t i , 
che portera rnolto piíi d i r é 1'intento e 1'ufo 
d i q u e ü o problema. 

Se la fcomeíTa é pofia su Taccader delT 
evento uua v o l t a , i l numero dé^faggt o c i -
roenti fark, tra 1 ̂  ed D. ^93. ^ 
Se su 1'accader 2 voke , t ra 3 ̂  ed 1 .678 ^ 
Se su 1' accader 5 volte , tra 5 ^ cd 2 ,675 ^ 
Se su T á c c a á e r 4 volte, tra 7 ^ cd 5.6719 
Se su T accader 5 volte , tra 9 f ed 4. 67 3 q 
Se su i1 accader 6 volte , tra n f ed 5.668.^ 

Trovare a quanti t i r i o g i t f i A puo in -
trapnndere o rijchlare d i g i t tar tre a ¡ j l , con 
tre á a á i ? — Po iché A ncn ha fe non un 
cafo, in cui el pcb git tar tre aífi ; 0215, 
i n cui noi pub; ^=^215. Percib m o i t i p ü -
eate 215 per 1, 678. II p r o d o t t o ^ o . 7 mo-
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í l rerk i l numero de' g i t t i r i c h i e ñ o , cíícre 
fra 360, c 361 . 

A f B depofttano ciafcuno 12 monete j e 
giocano con tre dadi , su queflo pa t ío , che 
ogni volta che fon g i t t a t i 11 pun t i , A dia 
a B una maneta ; ed ogni volta che fon g i t ' 
t a t i 14 punti- , B dia ad A una moneta j e 
che colui guadagni i l tu t to , che primo-fa ve
nir e tut ta la moneta nelle fue mani : d i -
manda f t l a ragione della forte o rifchio d i A 
a quella d i B . — Sia p i l numero delle 
mone te , che ciafcuno difparatamente pren
d e ; cd a , c ¿ i l numero de' ca f i , i n cui A 
e B poífono refpettivamente guadagnare cia
fcuno una moneta ; la ragione delle loro 
for t i fara come a* ad bp I n quefto cafo , 
p = : 12, ^ ~ 27 , ¿=1=15; ovvero fe quando 
27 : 1 5 :: 9 : 5 , v o i fate « = 9 , ^ = 5 ; e 
percib la ragione delle fperanze fara come 
912 a 5TZ 1 ovvero come 244140625 a 
282429536481. 

N . B . Si dee accuratamente a v v e r t i r é , di 
fchivar d i confundere differcnti problemi 
infieme , a cagione d i qualche apparcn-
za d'affinita fra effi . H qu i feguente pa- ' 
re affai fimile a ü ' anz í efpofto , b e n c h é 
no i fia. 

C avendo 24 monete, o gettoni , g i t t a tre 
dadi ; ed ogni volta che 27 pomi fi vol ta-
no , o vengono , dh una moneta ad A ,* ed 
ogni volta che vengono 14, 'ne da una ¿Í B ; 
e d h . e í $ r' impegnano su queflo pie de , che 
quegli i l quale primo t i ra a se 12 monete , 
guadagni la po/ia : f i cerca la ragione delle 
loro fperanze ?•— Quefio problema difFcri
fe e dal precedente, i n q u e í i o , che i l giuo-
co dee necciTtriamente finiré i n 23 g i t t i ; 
laddove, nel problema d i fopra, pub t i ra
re innanzi a l l ' e t e rno , a cagione delle reci-
p roe a ? ion i d i perdí ta e di guadagno , che 
fi difiruggono a vicenda. — E l é v a t e a -\->b 
alia 23'' potenza , e l i 12 prirni t e rmin i fa
ra ^no ai 12 u h i m i come la fperanza od 
afpettati^a d ' A a quella di B . 

T^e giüocatori , A , B , e C , hanno ciafcU' 
m dódici palle , 4 d ' cffe biatkh* , ed 8 ne-
re ; ed avendo g l i occhi bend i t i , gtecano a 
quejia condicione , che i l primo i l quaU fce-
glie una palla Llanca , guadagnera ia pofla ; 
e che A fcelga i l primo , poi B , pul C ; e se 
i n giro d i nuevo: qual e la ragione delle f o r t i 
d i A , d i B , d i C? — Sia n i l numero delle 

pal-
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pa l le , a ií numerodelle bianche , ¿ d e l í s n e -
r e , ed w la po í i a . Q u i 

i®. A ha i cafi ^ , ne'quai pub fcegltc-
re una palla bianca ; ed i cafí b per una 
ñ e r a : confeguentemente la fuá fperanza per 

la prima fcelta, é ~ t » ov^ero ^ . I I per-

c h é j fottracndo ^ da i ; ¡I valore delle fpe-

ranze od afpettative che re í l ano fara i — -
n 

n — a b 

2 ° . B , ha i cafi a per una bianca, ed i 
cafi b — i per una ñ e r a ; ma la pr ima ele-
zione é i n A ; ed é incerto fe egli poífa o 
no avere guadagnata la porta ; e percib la 
p o ü a , r i fpe t ío a B , non é i , ma íol a men
te ¿ ; cosí che quefla afpettativa o fperanza 

n 

dalla fcelta feconda é — a x - = 

. S o í í r a e t e 
a b 

da — ed i l 
n 

valore delle afpettative che r e í l a n o fara 

n b — y — . a h _ _ b x b ~ i 

~ n x n — • i * 

3o. C ha i cafi a per una bianca ; 
ed i * cafi ¿ — 2 per una ñera ; e pero 
la fuá fperanza dalla í e r za fcelta , é 

a y . b Y . b — 1 

w X « — 1 X n — 2 
4o. N e l l a fieífa maniera , A ha i cafi a 

per una bianca , e b — 3 per una ñera \ 
cosí che alia quarta fcel ta , la fperanza fa-

i X b y , h X b 
E si del 

r e ñ o . 

Pónete gia dunque e fer ivet : la ferie ~ 

- j P 4 . 

G í U ^5 5 

3 « — 4 

S, dove P , Q , R j S & c . dinotano i t e r -
m i n i o membr i precedenti , co' lor caratte-
r i ; e p rénde te a l t r e t í a n t i t e rmin i di que í l a 
f e r i e , q u a n í e v i fono uni ta in b -f-1 ( i m -
pe rocché non v i pub c l íe rc piü íccl te d i 
quel che v i fieno uni ta in ¿ - j - 1 ) c \k 
lomma di t u t t i i terzi t e r m i n i , faltando o 
lafeiando fuori i due i n t e r m e d i i , pr incipian
do da - , farli tu t ta la fperanza d i A , 

n 
la fomma pariracnti d i t u t t i i terzi t e r m i -

b 
n i , cominciando da P , fara tu t ta la 

n —1 
fperanza di B ; c la fomma dei terzi , co-

b ' 1 
minciando da Q . , T int iera fperanza 
di C . 

Finalmente , facendo ^ 4 , ¿ ™ 8 , 
n Z Z 12 ; e la ferie genéra le fi camhiera nel 
la í eguente 4 r ^ - f ^ P - f r7o Q + f R + i S 
- f f T + | V + f X + i - Y . O d m q u e ü ' a l -
tra ( con mult ipl icare t u t t i i t e rmin i per qual-
che numero comune giudicato- i l piu efpe-
dicnte , per gi t tar fuori le f r az ion i , cioé ne! 
prefente cafo , per 4 9 5 ) 

165 -j-i20-{-84-j-5<5-f 35-}-2o-f . ío-f-4-f-r . 

E Percib A avera 1 6 5 - f - 5 ^ - f " 10 ^ 231 : B 
avera 120 + 3 5 - { - 4 = 159 ; e C a vera 84 
- j - z o - j - 1 ~ 105 . D i maniera che le loro 
dsverfe efpettative o fperanze farannocome 
2 3 1 , 159 , 105 ; ovvero come 77 , 53 , 
3 5 -

A e B avendo dodici fegni o l a p i l l i , guat-
tro d i effi b ianchi , ed otto neri ; A feomette 
con B , che trasudo fuori fette l a p i l l i , ben
d i t o g l i ecchi , tre d? ejji Jar a un o bianchi 
gual e la ragione delle loro efpettative i ~~-
IO. Cercase quanti cafi; v i fono per fette 
l a p i l l i , del t rarf i eglino fuori da 12 ; t ro-
verannofi , dalla dot t r ina delle combioazio-
n i , effere 7 9 2 . 

H X í - i X 

2o. Lafciate da parte tre bianchi , e t ro-
vate t u t t i i cafi ne' quati 4 degli 8 neri v i 

Y f % 
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poí íano eífere combinati j 
íer-e j o . 

fi troveranno cí-

x v x 7 X t = 7 ° . 

E Perb che v i fono 4 cafi , ne' quali 3 
^ianchi po í íbno eífere t r a t t i fuora da 4 ; 
molt ipl icate 70 per 4 : C o s í , i c a í ) , ne' 
quali 5 bianchi po í íbno venir fuori con 4 
n e r i , t rovan í i eífere 280. 

3o. Per le leggi comuni del giuocare , 
Quegli é riputato vinci torc , che produce 
un effeíto piü vol te anco di qucl ch ' egli 
íi é impegnato , o ha intraprefo di fare ; 
quando pur non íi fia efpreífamente con-
venuto ü contrario ; e perc ib , fe A trae 
fuori 4 lapi l l i bianchi con 3 n e r i , ei gua-
cbgna. M e t te te da parte 4 bianchi , e poi 
t r ó v a t e t u t t i i ca f i , ne' quali 3 degli 8 ne
r i poffono eífere combina t i con 4 b ianch i : 
queíH cafi t rove rannof í eífere 56. 

5¿ 
4o. A , per t a n t o , ha 280 - f - 5Ó ~ 330 

cafi , ne' quali egli pub guadagnare ; che 
fot t ra t t i da l l ' in tero numero de'cafi 792, !a-
feian 450 j numero de5 cafi ne 'quai pub per
d e r é . La ragione dunque della forte o 
rifehio di A , a quella d i B , é come 336 a 
45(5; o come 14 a 19 

Per fchifare una foverchia proliíTua su 
queft 'ar t icolo , noi defifteremo da u l te r io r i 
inveft igazioni , che ne' problerai feguení i 
yieícono fempre piu lunghe , e piü intr ica-
t e . De l r í m a n e n t e adunque, no i ci conten-
í e r e m o d¡ d a r é la rifpoíia , o i l r ifultato , 
fecondo i l proceí fo , o l 'operazione, per cui 
v i fi a r r i v a , cib pub g iovare , in |quanto che 
foraminif i ra tan t i dati , d a ' q u a l i , come re
góle od cfemplari fiífi , ognun potra impa
rare nei l ' uopo e nclT occafione a giudicarc 
tíella probabilitb, degü cvent i d i fimlli fpe-
z i e ; quantunque non e n í r i i l ragionamen-
ío e la rifleffione nella maniera precifa , c 
nelia ragione di c f f i . 

A , e B gmocano con due d a d ¡ aquejlopat-
i o , che A guadagni, fe g i t t a f e i ; c E 
g m a fette : che A ab&ia i l primo gkto 
luogo d i che B abbia due g i t t i ; ed ambedue 
continuinQ con due g h t i cgni vcl ta cd i n g i 
ro ^ finche uno d i loro vinca : qual e la ragione 
della forte o del rifehio d i A a quella d i B ? 
i — K i f p . come 10355 a 12275, 

. i n 
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S i un qualunque numero d i giuocatori t 

A , B , C , D , E , & c . eguali nella de/leri-
t ú ) depofitano ciafeuno una moneta, ejlmet-
tono a giuocare con quejle condizioni, che due 
d? effi A e B principiando i l gioco, qual che 

fia d^tfji che rejii fuperato ^ ei debba darlua-
go a l terzo , C , // quale ha da giocare col v i n 
el tare j ed i l vincitore q i ú d i nuovo venga alie 
m a n í col quarto giocatore ^ D , f v ia v i é £ 
finche un qualcuno d i loro, avendoli v i n t i t u t 
t i i n g i ro , t i ra la p e / l a : qual e la ragione del-
le loro afpettative o fperanze ? —• Que fio pro
blema é íc iol to da M . Bernoul l i ana l í t i ca 
mente . Chiamando egli qu i i l numero de' 
giuocatori « - f - i , t rova che le probabiiita 
d i ogni duc che ifnmediatamcnte fi feguo-
no g l i uni g l i a l t r i nel corfo del g iuocare , 
fono nella ragione 1 - f - 2,2 a 2" ; e percib 
le afpettative dei diver í i g ioca to r i , A , B J C , 
D , E , & c . fono in progreíTione g e o m é t r i c a 
1 - ^ 2 * : zn : ' . a : c : : c : d : : d : e ) & c . 

Quind i é faciie determinare lo flato delie 
probabii i ta d i ogni due giocatori , o avanti 
i l g ioco , o nel corfo di e í f o . Se , e, gr. v i 
fono tre g ioca to r i , A , B , C , allora nzzzz 
ed 1 - j - 2" : 2" : : 5:4 :: a : c : cioc le lo
ro diverfe probabil i tadi d i guadagnare , 
svan t i che A abbia fuperato B , o B , C •, 
fono come i numeri 5 , 5 , 4 5 6 pero iví 
rc fpe t ta t ive fono ¡-4 , , Ihí : imperoc-' 
ché t u í í i effi , prefi affieme , deon far 1 , 
o fia un ' a í fo lu t a certezza . Dopo che A ha 
fuperato B , le probabiii ta da A , B , e C ía-
ranno - f , f - , y , come nella rifpofla di fo-
p r a . Se v i faran quattro g ioca to r i , A , . B , 
C , D , le loro probabii i ta dal. principio fa-
ranno come 8 Í , 81 , 72 , 64 . Dopo che A 
ha bat tuto B , le diverfe probabiii ta d i B , 
D , C , A , í aran no come 2 5 , 3 2 , 30,5^1 
refpet t ivamente. Dopo che A ha battuto 
B , c C , le probabiiita di C , B , D , A , fa-
ranno come 16 , 18, 28, 87. 

Tre giocatori, A , B , c C , le deficrit'h de1 
quñl i Joño egual i , depafitano ciafeuno una mQ' 
neta, e i azzuffano a quefti p a t t i : Che due 
d cffi principino a giocare , e che la parte v i fi
t a d ía luogo a l terzo , che ha da batterft c&¡ 
vincitore ; e í ifieffa condizione proceda cosí 
i n giro : ciafeuna perfona quand' } vinta per-
dendo una certa femma ohre la pofla princt-
pale i ed i l tutto fi pon i v ia dalla perfona 
che pr ima b a t í s g l i a l t r i due fuccejfivamente, 

Quan-
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Quanto, ora ^ h la fcrte d i A e d ¡ B nugUo-
re, o peggiore , che quella d i C P •l0- Se 
ia perdita particolare é alia fomma che cia-
feuno prima depoíhb, come 7 a ó , i giuo-
catori fono su d'un piede eguale . 20. Se co
te íla perdita é m ragione minore al depoü-
to , A e B fono su d' un piede migliore che 
C- fe in ra pión nuggiore , l'avantaggio é 
dalla parte di C 3o- DoP0 che Avba 
perato B una volta , le probabiüta íono 
come , T ) f ^ ov;vero come 4 , 2 , 1 ; 
cioé quella di A la piíi grande, e di B la piu 
piccola. 

M . Bernoulli da una folu/ione analítica 
del medeíimo problema , fatto folíanto piu 
genérale; perché non riílretto a tre giocatorí, 
ma eltcfo a qualfivogüa numero. 

A 0 B due giocatori d i eguale dejierith , gis-
cano con un dato numero d i palle y e dopo qual-
che t e m p o a d A manca 1 a l compimento, c 
¿7 B 5 . Quale e la proporztone de loro rifehj ? —-
L'aípettativa di A vale ~ della iumma per 
Ja quale fi gioca: e quella d i B folamente 
| i ficche l i loro rifehj fono come 7 con-
tro 1 . 

A f B , due giocatorí d i eguale dejlerira , 
fono impegnati m giuoco, a quefio pat ío , che 
ogni volta che A eccede B , ei g l i dia una ma
neta ; e che B faccia i l fimile, fempre che A 
eccede l u i y e che non difmettano, finche uno 
non ha gu adaguar o tutto i l d iñara deltahro : 
tvendo ora ciafeuno quattro moncte , due fpet-
t a t o r i , R ed S , mettono fcomeffa f u l numero 
de g i r i , ne qual i i l giuoco fi finirk : cioe R , 
che finirá i n 10 g i r i : qual e i l valore deW 
a fpet ta l i va d i S i — ovvero |-~ del
la fcomeíía ; ovvero eli ' é a quella di R come 
560 a 454. — 

Se cadaun giocatore aveffe 5 moncte, e 
la fcomeíía foíTe che i l gioco dcbba finiré in 10 
g i r i , e la deílrezza d'A foííe doppia di quel
la di B ; i 'afpetístiva o fperaoza d iS farebbe 
¿1 £-2 

Se cadaun giuocatore ha 4 monete , e la 
ragione delíe loro deflerita richieggafi per 
poter egualmente feomettere che il gioco fi
nirá in 4 g i r i ; fi trovera che uno íara all* 
altro come 5. 274 a 1. 

Se cadaun giocatore ha 4 monete, £ la 
•ragione delíe loro deftema richieggafi pe? 
poter egoaimeníe feometrere che 1! gioco fi
nirá ia 6 giri ; la rifpofia fi trovera eficre, 
come" Z. $76 a 3. 
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Due giocatorí i A r B , d i defirezza egua

le , ejjendofi accordati d i non dismetter d i 
giocare finche non fonofa t t i dieci giochi ; unt 
Jpettatore, R mette fcomeffa con un altro S , 
che i n quel frattempo o p r i m a , A avera bat-
tuto B d i tre g iochi : qual e i l valore della. 
fperanza d i R ? — f-| ~ della fcomeffa , 
ovvero elT é a quella di S, come 352 a 672,, 

G i u o c o , ludux, un divertimento regola-
re ; od una ricreazione prefentta e l i m i t á i s 
da rególe. Vedi G I U O C A R E . 

I Giuochi fi poffono diílinguere i n quelli 
d' efercizio, e di ab i l i t a , o deílrezza; c quel
l i di forte o rifehio. Vedi ESEÍICIZIO , C A 
SO &c . 

A i primi appartengono la pallacorda, i l 
trueco, o b i g l i a r d , gli fcacchi, le bocee, la 
fcherma co' bafioni (giuoco della plebe in 
Inghi 1 té r ra , detto cudgels) la l o t t a , le mo' 
relie, o laftrucce, i l t i rar clareo, &c. Vedi 
PALLACORDA , TRUCCO &C. —• V'apparte-
nevano anche un tempo la gioflra , ed i tor-
ncamenti . Vedi GIOSTRA , e TORNÉA
ME NTO . 

Sotto i fecondi vengono le carie, i da d i y 
&c. Vedi C A R T E &C. 

Sotto le Cartc inoltre , vengono diverít 
Giuochi fubordinati; i principali fono VOm-
bre , i l picchetto , la baffetta , i l imbifi & C . 
Vedi OMBRE , e PICCHETTO. 

G I U O C H I , L u d í , nei plurale, furono ap-
preffo gli antichi certe fefte , o fpettacoli, 
o pubbliche rapprefentazioni, per occaíioni 
di religione , di funeraü , ed altre coslfatts 
e folenni . Vedi SPETTACOLO. 

Tal i apprcíío i Greci furono i Giuochi ol im-
p i c i , p i t i i , i j h n i i , ed ifelaft ici . Vedi OLIM* 
P í C I , P l T I Í , I S E L A S T I C I , I s T M I I j £ N E -
M E I . 

Tra i Roma n i , v' erano tre forte di Giuo-
c h i , facr i , onorarj , e ludicr i ; ed Auíonio 
oíícrva una differenza, a un dipreílo con fi
mi le , fra i giuochi de' Greci: in ía t t i , due 
de3 lor piu celebri giochi erano dedicad agli 
D i i , c due agliEroi . Vedi D i o , ed E R O E . 

I GIUOCHI Sacri erano gl' inftituiti imme-
diatamente m onore di qualche Deita ; del
la quale fpezie furono i lud i cereales, flora
les , martiales, apollinares , megalenfes •, ro-
inani conjuales, o circenfes, capitolini , /«"ía-
i^rí-y , plebeii, c cmpna l i t i i , augufialef •, pala* 

i ¡ n i , v o t í v i . Vediü defentti al loro luogo. 
Vedi anco MARS , TARPEIO &C, 

A que-



358 G I U 
A que í l a clafle ñ pof íbno anco riferire quel-

l i che fí cdebravano i n memoria d i qualche 
il luÜre per íona , od az ione , come i lud í ne-
roniam y eá aftiaci Scc. V e d i A c T i A C i & c . 

G l i A u t o r i fan menzione d i un decreto 
del Scnato R o m a n o , co! quale fi ordinava , 
che i pubblici Giuochí foffero confecra t i , ed 
u n i t i col culto degli D e i , come parte di cíío 
c u l t o ; e percib veggiamo che le fei te , i fa-
cr i f iz j , ed i Gtuochi componeano la parte 
maggiore , o , d i r c n i q u a í i , i ! t u t t o , del d i 
v i n o c í terno culto , offerto alie D c i t a de' Ro-
m a o i . Vedi FESTA , SACRIFIZIO &C. 

GIUOCHÍ Onetarj, L u d i Honerarii ^ erano 
g l i cfibiri da perfone p r í v a t e , a loro prupne 
fp t fe , affine di far cofa grata , od un rega
lo al p o p ó l o , e di acquiftar favore apprc í íb 
di effo , per avere adi ío pib facile alie d ign i t a . 
T a b t rano i combat t iment i de' Glachatori 4 i 
Giuochi fcenic i , le Traged le , ¡ c C o m m e d i e , 
cd a l t r i d ive r t imen t i t e a t n c i , ed amf i t ea í r i -
c i . Vedi GLADIATORE j SCENICO, T R A G E 
D I A , COMMEDIA ¿kc. 

I GIUOCHÍ Lud ic r i erano della íkíTa ípe-
zie che i giuochi di efercizio, e di r ifehio o 
fo r t e , a p p r c f i o n o i . — T a l i furono i l ludus 
troianus, o p y r r h i u i ; le tejfera, ed i t a l i , o 
d a d i ; ed i latrunculi > g l i í c a c c h i ; i l difeo y 
o le iaü rucee; \& pi la ; i l trochus ; le nuces y 
o par impar j cioé pari o difpari colle n o c i ; 
arpaflum y i l pal lone; capita ad navern, ero-
c e , o te í la & c . Vedi T R O I A N O , PYRRHI-
c o , SCACCHI & c . 

A l t r i dift inguono i giuochi ant ichi i n tre 
c l a í í i ; c i o é , corfi , comhattimeny, e fpetta-
ca l i . I p r i m i erano chiamati equefires, o cu-
r u l a lud i i ed eran corfi di cavalh , e di car-
r ¡ , c ícgui t i nel C i r c o , i n onore del S o l é , 
c d i N e u u n n o . Ved i C I R C E N S E S , e C I R -
cus . 

I fecondi erano chiamati agonales, o gym-
nici y cioé combat t iment i d i u o m i n i , o d i 
b e í l i e , nelT amfi rea t ro , dedican a M a r t e e 
M i n e r v a . Vedi AMFITEATRO , e GINNICI» 

G l i u l t í m i , 
M u fie i , erano Tragedle , commedic , b a l i i , 
& c . rapprefentati su' T e a t r i , coofacrati a V e 
nere , a Baccc» ad Apol lo e M i n e r v a . V e d i 
T E A T R O ¿kc. 

Omero ci da una bella deferizione de' C i m -
( h i , che Achi i l e in í l i tu i nel funerale del fuo 
amico Patroclo , nella fuá Hiade ; ed a l t r i 
divesfí giuochi c i fi d e k r i v o ñ ü nclla íua O d i í -
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fea » tenut i appreffo i Feac i , g l ' ItacenG , e 
nella Cor te d ' A l c i n o o . 

L a deferizione V i r g i l i a n a ¿ ¿ G i u o c h i cele
brad da Enea, nel funerale del v e c c h i o A n -
chife, non é niente inferiore ad alcuna di quel-
le d 'Omero . Ved i FUNERALE . 

G I U R A M E N T O , Jusjurandum , comu-
nemente fi definifee u n ' a í f e r z i o n e , od aíTe-
verazione rel igiofa, con cui s ' invoca l ' O n -
nipotente I d d i o , fi r inunzia ad ogni pretefa 
alia fuá mifericordia , o eziandio fi chiama 
fopra di fe íkíTo la divina vendet ta , dato che 
fi dica i l f a l í o . V e d i AFFERM AZIONE . 

A l c u n i Giureconful t i hanno per troppo lar
ga ed ampia q u e ñ a definizione, perché ella 
fi efiende anche alio fpergiuro; e vogliono 
che l'elTenziale di un giuramento fía , che la 
cofa afflrmata fia vera. M a cib é a r b i t r a r i o . 
V e d i SPERGIURO. 

I I giuramento é r iputato una fpezie d i 
médium c i v i i e , tra la perfona che lo da , e 
quella , a cui é dato ; col quale recafi ad 
un fine qualche controverf ia , qualche l i t e , 
od a í t ro affare , che non fí potea d'altra gar
fa decidere o determinare. La fuá f o r m a , e 
le cerimonie , onde egli é aceompsgnato , 
fono a rb i t ra r le , e diverfe i n d ive r f ipae f i . 

I giuramentp che facciamo a D i o , fono 
chiamati v o t i , ed in alcuni cafi facramsnti * 
V e d i V O T O , e SACRAMENTO. 

GIURAMENTO , in un fenfo l é g a l e , é un*5" 
azione folenne, con cui D i o é chiamato i n 
t e ñ i m o n i o della veri ta di un' afFermazione> 
data avanti una o piu perfone, che fon m u -
ni te della facolta o autori ta d i ricevere ua 
cotal giuramento . 

I giuramenti legaíi fínifeono con 1' efpref-
fione , cosí D i o ra'ajuti; anticarnente , so 
help me God at bis holy Dome f cosí D io mí 
amt i nel fuo fanto G udizio : Dome qu l fi-
gnifica Giud iz io . Quefti , fecondo i n o ñ r i 
l i b r i legali , é chiamato un giuramento corpa-
rale ^ pe rché la par te , quando g i u r a , tocca 
gli Evangel) colla "fuá mano deü ra . 

M a in alcune antiche confuetudini d ' A n -
jou e M a i n e , appare che i l giuramento cor' 
poraU era altre volte una femplice afferma-
z i o n e , o voto di fede e di fedelta, fatta da 
un vaíTal lo , che non era l i g i o , eon alzar la 
fuá mano ; i n con í rad i f t inz ione da quello » 
faí to da un vaí ía l lo l ig io , che facevafi col 
mettere la mano su rEvange l io . V e d i OMAG-
ero J PEDELTA' J V A S S A L L O , &C. 

. • 11 . 
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11 giurammto é anco clnarmto canom 

purgatioy perche a m m e í í o e í l a t u i t o da 'Cano-
n i ; per diftinguerlo dalle vulgarespuYgationes , 
c ioé fatte per mezzo del .fuoco, del d u c l i o , 
& c . che la Chiefa ha íempre difcreditate, e 
diffuafe. V e d i PURGAZIONE , ORDEAL , COM-
BATTIMENTO, DüELLO , C A M P I O N E & C . 

Nel l e c o f e l i e v i , che i l querelante, o d A t -
tore non potea provare ; o potendo , fe r ¡ -
gettavafi la fuá prova , poteva i l reopurgar-
fi col fuo proprio giuramento : lo che chia-
mavano jurare propria manu . 

M a nelle cofe di rmgg io r pefo, ei dovea 
rccare i n mezzo akre perfotne credibi l i , d i 
ordinario della í k í í a quali ta che i l querelan
te , acc iocché giuraíTero ch ' elleno credevano 
che i l reo avea giurata la v e r i t a . 

C o í l o r o erano chiamati compurgatorl , o 
faeramcntal i ; ed i l loro numero era maggio-
re o m i n o r e , fecondo la quali ta del reo e la 
natura della cofa d i fputa ta , — Q u i n d i l 'ef-
p r e í f i o n e , Jurare duodécima manu . 

GIURAMENTO , fi prende anco per una 
folenne promeífa di fedelmente efeguire od 
offervare una qualchc cofa. 

I G iud i z j o le prove in giudizio { i r í a i s ) 
nella Lesge comune 5 dipendono da ben do-
d i c i , o vcnt iqua t t ro u o m i n i , i quali g íura-
no d i dichiarare la verita , fecondo che ella 
apparira ad eíTi. V e d i J u R Y , C T R I A L . 

I n querto fenfo diciamo , flate oaths, g iu -
rament i f o l e n n i , o pubblici ; the oate of f u -
premacy, i l giuramento di Suprernazia , o 
Pr imato ; of allegiance , di f -delta ; of ab-
jurat ion , d 'abbiura . V e d i F E D E L T A ' , Su-
PREM AZI A , &C. 

N e l i ' adunarfi di un nuovo Parlamento , 
t u t t i i C o m u n i , { the Commons , ja Came
ra baífa ) giurano , o danno i tre giuramen-
t i di allegiance, d i fupremacy , e abjuration, 
V e d i P A R L A M E N T O . 

I Re ed i Principi giurano V adempimento 
de' T r a t t a t i , che f u m o ; bencheanticamen-
te non giuraí fero da per sé ; raa giuravano 
a l t r i i n nome l o r o . Ved i T R A T T A T O . 

COSÍ, in un T r a t t a t o del 1177 , tra I' I m -
peratore Federico Barbaroífa , Ruggero Re 
di S i c i l i a , Papa Ale í fandro I I L e le O t d 
di Lombardia ; i l C o n t é d i DieíTe , per or-
dine dell ' Impera tore , giurb , su I ' an ima d i 
quel M o n a r c a , che egli fedelmente oíferve-
rebbe la pace; e nell ' i í leffo tempo , Ro
mualdo A r c i v d c o v o di Salerno, ed i l C o n -
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te Rugge ro , giurarono su 1'Evangelio, che 
quando i l meífaggiere cleU' Imperatore foflc 
ar r ivalo i n Sici l ia . i l Re Ruggero avereb-
bs f a t t o , che alcuni de' fuoi L o r d i , o S i -
gnori g iura í fero per l u i . 

G I U R A T I , J U R A T I , fono M a g i f t r a t i , 
della natura o fpezie d' aldermen , per l o 
governo di di ver fe C o m m u m d . V e d i A L -
DERMAN . C o s í t roviamo i l maggiore , ed 
i g iu ra t i di Ma id f tone , Rye , Wincheifea 
& c . C o s í l ' I foia di Jerfey ha un balivo e 
dodici g i u r a t i , od aíTiftenti g iu ra t i , che la 
governano . 

G I U R A T I , per una fpezie di G i u d i c i , fe
condo le leggi c pratica d' Inghi l te r ra . V e d i 
J U R Y , e JUROR . 

G I U R E C O N S U L T O , o GIURISCONSUL-
TO , Jureconfultus, JCTUS ; appreífo i R o -
m a n i , era una perfona do t t a , e perita nel 
la Leggc ; un raaeílro della Giunsprudenza 
R o m a n a ; i l quale venia confultato su T i n -
terpretazione delle L e g g i , e delle confuetu-
d in i , e ne' punt i d i f f ic i l i delle L i t i . V e d i 
Legge C i v i L E . 

I cinquanta ¡ibri del Digejlo , o delle P á n 
da te , farono compi lan dalle rifpofte d e g l í 
ant ichi Giureconfulti , T r i b o n i a n o , nel d í -
flruggere , o torre quafi dal mondo i due m i -
la v o l u m i , da 'qual i fu cavato \\ Códice e i l 
Digeflo , ha privato ¡1 pubblico d' in f in i te 
cofe, che averebbono dato mol to l u m e , per 
ben intendere T ufizio e le funzioni degli ani -
t i ch i g iur i fconfuki . Ved i CÓDICE &C. 

N01 appena aremmo faputo aitro piü che 
i nudi nomi di tai perfonaggi, f e P o m p o n i o , 
i l quale viífe nel fecondo fecolo , non fi fof-
fe tolta la briga di confervarci alcune c i rco-
ñ a n z e del loro ufizio . 

I giurisconfulti Romani pare , che fíeno 
ñ a t i una íleiTa cofa, c o ' n o í i r i Conf ig l ie r i d i 
camera ; che giugnevano al l 'onore d ' e í f e r e 
conful ta t i , per la loro cta ed efperienza , 
ma non t r a t t avano , o difputavano mai nel 
f o r o . I loro avvocati d i fpu t an t i , o Cauf id i -
c i , non diventavano mai giurisconfulti . V e 
di AVVOCATO. 

N e ' terapi della Repubblica , g l i advócate 
aveano tanto piü onorevole impiego , quan-
to che erano nella piü faole e p iaña í i rada 
alie piü fublirni d i g n i t a . Al lora eglino avea
no in difpregio i jurisconfulti , c h i a m a n d o ü 
perdcrifione formular i i e le guie i , come queí -
l i che avean i n v é n t a t e certe forme , e raono-

f i l la-
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¡fillabi, a fine di clare alie loro rlfpofle mag-
gior apparenra d i gravita e di m i í k r o . M a 
r c l dccorfo di tempo cglino vcnneio in co
sí alta ñ i m a , che furono chiamati pruden
tes , c ¡ a p i e r n e s , e g l ' Impcrador i ordinarono 
che i g iudici fcguií ícro i l loro avvifo o con-
í i g l i o . Auguf ío l i p íomof le ai pubblici cari-
chi de l l ' impero j di maniera che non furo
no piu r i í i r c t t i ne 'p iccol i confegli di perfo-
ne p r í v a t e . Bern. R u t i l i o ha feritte le v i te 
d e ' p i ü fameíi Glurcconjul t i , che fon v i v u t i 
dopo i l corfo di 2000 a n n i . 

G I U R I S D I Z Í O N E , un potere , od un ' 
autorita , che ha un uomo di far g iu í l iz ia ne' 
caO di ricorfo , o querela , fa t ía avanti di lu i . 

V i fono due ípezie di Giurisdizione, Tuna 
eedcjiajUca, 1' altra fe col are. 

L a GIURISDIZIONE Secolare appartiene al 
Re , cd a' fuoi amminif t ra tor i delta ragio-
n e , o giuí l iz ia , {Jufiices) o delegat i . V e 
di J U S T I C E , COURT , &C. 

La GIURISDIZIONE Ecdeftaftica , appar-
t icne ai V e f c o v i , ed ai loro deputa t i . V e 
di VESCOVO , U F F I Z I A L E , &C. 

I V e f c o v i , & c , hanno due fpezie di g iu
risdizione , F una interna , che viene eferci-
tata fopra la cofeienza neile cofe puramen
te f p i r i t u a l i ; e quefla c ' fon creduti tenerla 
immediataraente da D i o : L ' altra contenzio-
f a , ch' é un pr iv i leg io che alcuni Pr inc ip i 
hanno dato loro , d i terminare qu i f l ion i o 
difpute tra Ecclefiaftici c L a i c i . V e d i CON-
TENZIOSO . 

G I U R I S P R U D E N Z A , la feienza di quel-
lo che é g iu í io ed i n g i u í l o , o delle leggi , 
de d i r i t t i , dellc eonfuetudini , degli ftatuti, 
& c . necelTaria per 1' amrainiflrazione della 
g i u í l i z i a . Vedi LEGGE . 

La GiurispYudenza c i v i le , é quella della 
Legge Romana ; la g iu r i íp rudenza canónica , 
quella de ' canoni , o della Legge C a n ó n i c a ; 
Jeudale , quella de' feudi . Ved i C I V I L K , 
CAÑONE , F E Ü D A L E , & C . 

G I U S , dir i t to y & c . Vedi Jus . 
G I U S T A - P O S I Z I O N E , Jima-pofi t io, ter

mine Fi lofofko per dinotare quell ' incremen
to , che faffi per i ' appóf iz ione di nuova ma
teria alia fuperfizie od a l l ' efterior della vec-
c h i a . <—Termine oppo í to a l i ' a l tro intus-fu-
fceptio ; in cui r a c c r e í c i m e n t o di un corpo 
íi ta ricevendo un fugo dentro di e í í o , dif-
fufo per i fuoi cana l i . Vedi NÜTRIZIONE , 
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G I U S T I F I C A N T E G r a z i a . V e d i l 'ar t í -

co ló GRAZIA . 
G I U S T I F I C A Z I O N E , nclla Teo log í a , 

quella grazia che rende un uomo giu í io ne-
gl i occhi di D i o , e degno d e i i ' c í e r n a fe l i 
c i t a . Vedi IMPUTAZIONE. 

VÍ é un ti i (pare re grandiffimo tra i C a í -
toí ici R ó m a n i j ed i R i f o r m a t i in torno alia 
doctrina della Giujlijicazione ; i p r i m i r ico-
nofeono la g iuí t i f icazione per roezzo della 
fede e delle buone opere ; i fecondi la g iu-
Jiificizione per la fula fede . Vedi MÉRITO. 

G I U S T 1 Z I A , J u j l i t i a , un defiderio, od 
una inclinazione coflante, a daré ad ognuno 
cib che g i i fi dcbbc; ovvero un a b i t o , per 
cui 1' animo é difpoÜo e determinato a daré 
ad ognuno i l fu o . 

L a Giuf l iz ia fi pub diviclere in d/JIrióutI-
va , commutativa, e légale . 

La GIUSTIZI A D i j i r i b u t i v a , é ímp iega t a 
negli aflfari del guverno , e della beneticenza; 
cd é remuneratoria , o punitr ice ; ell ' of-
ferva Peguaiua ncl difpeníar premj epene , 
fecondo la condizione ed i l m é r i t o di cia-
fcheduno \ imperocché e í ícndo le azioni o 
buone, o c a t t i v e , per le buone debbono ef-
fere affegnati d e ' p r e m j ; e per le catt ive i 
g a ü i g h i i dove fi oíferva la proporzione geo
m é t r i c a . Ved i DISTRIBUTIVO . 

GIUSTIZIA Commuta t iva , verfa negli af-
fari di c o m m e r c i o , e nel i ' eguale comunica-
zione o commutazione delle cofe ; e procede 
fecondo un egualita a r i t m é t i c a , fenza alcua 
riguardo alie perfone ed alie circoftanze. 

L a GIUSTIZIA L é g a l e , é quella che rific-
de nello Sta to , o nel Monarca , per lo d i 
cui potere ed autori ta g l i effetti della g iu-
fiizia commutativa , e d i í i r ibu t iva fono bene 
fpeíTo foprafeduti , o fofpefi ; come i n una 
careí t ia di grano, fecolui che ne ha appref-
fo di sé buona copia , non vuol venderlo , g l i 
verra tol to ; e í i m i l i . 

Mano della GIUSTIZIA . Ved i MANO . 
Ufiz ia l i della G I U S T I Z I A . V e d i U F I Z I O . 
GIUSTIZIA P o é t i c a . Ved i POÉTICO . 
G I U S T I Z I A , neU'Inglefe JUSTICE , ha de-

gl i a l t r i fcnfi accomodati totalmente alie leg
gi ed ai co í lumi d ' I n g h i l t e r r a . Ved i peto 
a fu o luogó la parola JUSTICE &C. 

G L A G I A L E * , Glacialis , cib che fi r ife-
r i í íe a gh iacc io ; e particolarmente , un lue
go che abbonda di ghiaccio . V e d i GHIACCTO. 

" L a 



G L A 
* L a parola } fomata dal Latino gl-acies, 

diaccío. 
C o s í diciamo , mare gladale , ocongdatum, 

cioé il mare gela to , o diacciato ; chiamato 
anche C h r o n i o , o Sarmatio . Ved i MARE , 
cd OCÉANO . • i • v \ 

G L A D I A T O R I , n d i ' a n t i c h i t a , pe r íone 
mantenute o fpeíate per dover combat iere , 
ordinariamente nell 'arena , per d iver t i ré il 
OOpolo. Vedi COMBATTIMENTO , &C. 

I pladiaton era.no comunemente fchiavi , 
e combattevano a lor contravoglia , e per 
neceífita ; abbenché qualche vol ta anche de-
g l i uomini l iberi n ' abbiano fatta profeflfione, 
eomc i n o ñ r i prize-fighters, combattenti prez-
z o l a t i , per avere onde v ive r e . — Dopo che 
uno fchiavo avea fervito ne l l ' arena tre an-
m , egli era licenziato , o iberato . V e d i 
SCHIAVO. 

I Roraani prefero que í lo crudele d i v e r t i -
mento-dagl i A f i a t i c i : alcuni fuppongono che 
v i foffe intereíTata la p o l í t i c a ; pe rché i l fre-
quente combatiere de' gladiator! tendeva ad 
accoftumare i l popólo al difprezzo de' per i -
coli e deila mortc < 

L ' origine di t a i c o m b a í í i m e n t i pare che 
íia la feguente : fin da' t empi p r i m i t i v i ne 
abbiamo qualche nozione . e contezza nella 
ñ o r i a profana, e leggiamo che v i era ab an-
tiquo ñ a t o i l coftume di facrifícare i capti-
v i , o pr ig ionier i di guerra , a l l ' ombre ( ma~ 
m í ) de1 grandi u o m i n i che erano m o r t i nelle 
bat tagl ie : cosí A chille nel l ' J /zk^ l i b . X X I I I . 
fecrifica dodici giovani T r o i a n i , ai manes d i 
Patroclo ; ed i n V i r g i l i o , l i b . X I . verf. 18, 
Enea manda degli fchiavi adEvandro , per 
eífere facrificati nei funerale di fuo fígliuol 
Pal lante . 

I n proceífo di tempo fi venneanco a facrifí
care degli fchiavi nel funerale di tutte le per
íone di condizione : queífa era eziandio f t i -
mata una parte neeefíaria della cerimonia ; 
ma poiclié farebbe ñ a t a cofa barbara i l far-
ne ftrage come di beftie, e* furono deftinati 
a cerabattere g l i un i cogli a l t r i , ed a fare 
tu t to i i poter loro per ferbar le nroprie v i 
t e , uccidendo i l loro avver ía r io . C i ó parve 
un po' meno crudele , a cagione ch' era pof-
íibile che evitaífero la m o r t e ; e flava i n l o 
ro folamente , le no l facevano . V e d i F U 
NERALE . 

D i qui avvenne, che la profefllone di da* 
diatore diventaffe un'arte : e di qua v i furon 

Tomo J K 
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poi i fuoi m a e ñ r i , fotto de' quali s'imparava 
a combat tere , e co l l ' efercizio fi addeftravano 
i gladiator i n o v i z ; . 

Q u e ñ i m a e ñ r i , chiamati d a ' L a t i n i Lan i -
flf, f i comperavano a p p o ñ a qualche numero 
di f c h i a v i ^ per afluefarli i n q u e í l o crudel me-
diere i e l i vendevan poi a coloro che avean 
uopo di prefentare al popólo un cosí ornbi!& 
fpettacolo. 

G i u n i o B r u t o , che fcaccib i R e , dicefi che 
fia ñ a t o i l p r i m o , che onorb i l funeral di fuo 
padre con ^ueíH inumani d iver t iment i . . 
D a pr ima fi compievano vic ino al fepolcm 
del m o r t o , od al rogo fúnebre 5 ma furono 
i n appreifo di la r imoff i e por tad al circo , 
ed agli anfiteatri , e diventarono t ra t teni-
m e n t i , e r icreazioni ordinarie . V e d i CIRCO , 
ANFITEATRO , & c , 

L ' Iraperator Claudio l i r if lr infe a certe oc-
cafioni ; ma p reño dappoi annullb ció che 
avea decretato; e perfone p r íva te comincia-
rono ad efibirl i a lor voglia e fantafia, flecó
me fuole ; ed alcuni portarono la brutale fod-
disfazione fin a daré ta l i fpettacoli ne' loixy 
ordinarj c o n v i t i , e fefte. V e d i FESTA . 

E non folamente f c h i a v i , ma altre perfo
ne t rovavan í i pronte a venderfi e facrificaríi 
per paga a queft ' infame ufizio . 

I I maeftro áé' gladiatori ü f a c e a pr ima t u t -
t i g iu ra re , che arebbono combattuto fin a l 
ia morte*, e che fe v i man c a ñ e r o , fi c o ñ i -
tuirebbono rei e foggetti alia morte o per 
mezzo del fuoco, o delle fpade, o de' flageé 
l i , o í i m i l i . 

E ra deli t to di q u e ' m i f e r a b i ü i l lamentarfi , 
quando fi fentivan f e r i t i , o i l d í m a n d a r e la 
m o r t e , o cercar di fchivarla , quand'erano 
fuperati c conquifi : ma i l c o ñ u r a e era che 
l ' Imperatore od i l popólo accordaííe loro la 
v i t a , quando non davano fegni di t imore * 
ma afpettavano i l fatal colpo con coraggio c 
intrepidezza. A u g u ñ o decreto eziandio , che 
ella foñe loro fempre accordata l 

D a ' f e r v i , e dagli uomin i l i b e r i , io ñ o l t o 
crudele diver t imento pafsb nelle perfone 

d i rango e di condizione ; e N e r o n e , dice 
la S to r i a , che abbia fat t i venir su l'arena a 
combattere p iu di q u a t í r o c e n t o Senatori , e 
feicento Cavalieri Romani ; ancorché L i p ñ o 
creda che ambedue queñ i numeri fieno falfifi-
c a t i , e non fenza ragione l i riduca a quaran-
t aSena to r i , e f e ñ a n t a C a v a l i e r i ; nul ladime-
u o , quell ' altro m o ñ r o di crudelta , D o m i z i a -

Z z n o , 
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n o , fe' p iu ancor di Nerone , co l l ' efibire i n 
fpet tacólo combat t iment i d i donne i n t e m -
po di n o t t e . 
. C o í l a n t i n o i l Grande dicefi che i l p r imo 
abbia p ro ib i t i i combat t iment i de'gladiato-
r i , ne l l 'Or ien te ; almeno egli proibi , che 
v i foffero impiegat i coloro , che erano ftati 
condannati alia morte per l i loro de l i t t i : 
leggendofi da noi tut tavia un ordine da lu í 
dato al Prrefe&us P m o r i i , d i mandarl i piíi 
t o ñ o a lavorar nelle m i d i e r e , che farl i cora-
battere come gladiatort y la data d i queft' or
dine é , daBeryto nella Fenic ia , i l p r imo di 
Ó t t o b r e 525. 

L'Imperadore Onor io fu i l p r imo a pro ib i r l i 
i n R o m a , i n occafione della mor te di S. T e 
lemaco , i l quale eflendo venuto da i rOr ien -
te a R o m a , nel tempo di uno diqueft i fpet-
t a c o l i , difcefe ne l l ' arena, ed uso t u t t i i fuoi 
sforzi per imped i r é che i gladiatori con t i -
nuaflero quel fiero d iver t í m e n t ó : per lo che 
g l i fpettatori di quella ftrage , accefi di rabbia , 
10 lapidarono fin alia morte . Theodoret . 
H i f i . E c c l . l i b . V . cap. 26, 

Deefi tHttavolta o íTervare , che la pratica 
non fu intieramente abolita ne l l ' Occidente , 
p r ima di Teodorico Re degli Oftrogoti . 
Onor io , ne l l ' occafione dianzi mentovata , 
11 avea p r o i b i t i ; ma la proibizione non pare 
che fia ftata cfeguita , Teodorico ne l l ' au
no 500. l i abolí del t u t t o . 

Sovente pr ima del giorno della battaglia , 
l a perfona che regalava i l popólo degli fpet-
t a c o l i , glie ne dava 1' avvifo , con program-
w i 5 o c a r t e l l i , che contenevano i nomi de' 
gladiatori^, ed i contrafegni a' quali fi do-
vean diftinguere ; imperocché ciafcuno avea 
i l fuo contrafegno diverfo , che i l piü d 'or 
dinario era una piuma di pavone , ficcome 
appar dallo Scoliafte d i G iuvena l e , ful ver-
fo 158. della Sá t i ra I I I . e Turnebo Adverf . 
I . 3 , c .8 . 

Avvi favano anche, quanto tempo g l i fpet-
tacoli avean a durare, e quanti paja di gla
diator i v i avean a eííere . E d appar ezian-
dio dal 52. verfo della fett ima fatira del fe-
•condo l ibro d' O r a z i o , che talor fi facevano 
yapprefentazioni di quefie cofe i n p i t tura , 
ficcome praticafi fra n o i , da coloro che han-
no da fare fpettacolo o moflra di qualche 
cofa nelle fiere . 

Venu to B giorno fi cominciava i l diver-
t í m e n t o dal recare i n mezzo due fpezie di 
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a r m í : le prime erano baftoni , o fioretti 
di legno , chiamati rudes ; e le feconde ^ 
eran a rmi e í fe t t ive , come ípade , pugna-
l i , & c . ^ t . _ 

L e pr ime erano chiamate arma ímfma f 
o exercitoria ; le feconde decretona , come 
dat? per decreto o fentenza del Pretore 1 o 
di coiui , alie cui fpefe s' efibiva lo fpetta
c o l o , 

Principiavano a giocare quafi d i fcherma, 
ed a fcaramucciare colle pr ime a r m i ] loche 
era i l preludio alia battaglia . D a quefte , 
quando erano rifcaldati , fi avanzavano alie 
feconde , colle quali combattevano n u d i , 

L a pr ima parte del? abbattimento era chia-
mata ventilare, praludcte y e la feeonda , d i -
m i car e ad certum , o verfis armis pugnare . E d 
alcuni A u t o r i credono con m o k a probabil i -
t a , ehe a quefie due fpezie di combat t imen-
to al luda San Paolo i n quel paífo ( 1. Cor . 
I X . 2<5. 27. ) ove dice : Ego pugno, non quafi 
derem verberans ; fed cajiigo corpus mcum, & 
i n fervitutem redigo. 

Se i l v i n t o cedeva le fue a r m i , non era 
i n poter del v i n c i t o r e , donargli la v i t a . A l 
tempo della Repubbl ica , era i l popólo , ed 
i l Principe od i l popólo nel tempo dell' I m 
pero , eran q u e ü i che potean fol i concede ré 
la grazia . 

I l premio del v í n c i t o r e era un ramo d i 
p a l m a , ed una fomma di d ina ro . A l i e v o l -
te g l i davano la fuá l i cenza , o lo lafeiavan 
gire , con metiere nelle fue m a n i uno de' 
bafioni o fioretti d i legno { rudes ) , ed alie 
vol te ancora g l i davano la fuá l iber ta . 

I I fegno, o i ' indizio , con cui g l i fpetta
t o r i mofiravano che concedean i l favore, era 
abbaífare i l di to po l l i ce , o firingerlo t ra le 
altre dita : E quando volé vano i l combatt i -
mento finito , ed i l v i n t o uccifo , alzavano 
i l d i t o , o lo dirizzavano verfo i combatten-
t i : lo che appariamo da Giuvenale , l a t i rá 
I I I . v . 36. 

I Gladiatori fi sfidavano l 'un l ' a l t r o , m o -
flrando i l di to m i g n o l o ; e con eftendere que-
í lo o qualch'al tro dito nel tempo della zuffa 
fi con teda vano v i n í i , e chiedean mercé dal 
p o p ó l o : V M i ofienfione d i g i t i veniam apopuh 
pojiulabant , dice i l vecchio Scoliafte fopra 
P e r í i o . V i d . P l i n . l . X X I X . c . 2 . P r u d e n t . l . I I . 
contra S y m m . verf. 1098. H o r a t . 1. I V . i S . 
v . 6 6 . Pol i t ian. Mifce l l , c. 42. Tu rncb . Jdver f . 
l . X L c . d . 

V i 
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V i emiio diverfe ípezie di gladiatort 5 d i -

í l in t i per 1' a r r a i , per Ja maniera , e per lo 
tempo di combattere, i&c . come, 

G l i A n d a b a n , de'quali abbiamo gia data 
contezza fotto l ' a r t ico lo ANDABATI . 

I C a t e r v a r i i , che combattevano a tmppe , 
o compagnie ; una fchiera centro un altra 
fchiera Ovvero , fecondo a l t n , che com
battevano p r o m i í c u a m e n t e í enza alcun certo 
ordme1. Lipí". ü b . I I . c i ó . _ 

I confummati, che per una ípezie di gladia-
tori vengono r i fe r i t i da a l c u n i , e per g l i ftefli 
che í rudiari i e veterani ; queft' opinione fi 
fonda fopra un paffo di Pl inio , l i b . V I I I . c.7. 
M a Lipfio mof t ra , che non hanno prefo be-
ne i l íenfo di P l i n i o ; Saturn. l i b . I I . c. l é . e 
T u r n e b o , Adverf . l . X X X . c. 3<5. 

I cubicularií i che non fono mo l to e e r t i , 
p e r o c c h é f i cavano principalmente da un paf
fo di Lampr id io , nella v i t a dell ' Imperador 
C o m m o d o : Inter hece habitu v i Ü l m a r n , v i -
tl imas immolav i t ; m arena rudibus, ínter cu
bicularios gladiatores pugnavit lucentibus a l i -
quando mucronibus. 
• Turnebo iegge rudiarios , i n vece di cubi

cularios, e Pintende di quel l i ch 'erano ' f la t i 
l i c enz i a t i , e non fi potevano piíi obbligar a 
combattere , fe non fe co' f i o r e t t i . 

Salmafio legge gladiator, e lo riferifee a l l ' 
Imperatore , che non í b l a m e n t e combatteva 
nelP arena , e con fioretti, o con i f t rumenti 
f p u n t a t i ; ma i n cafa propria , co' fuoi fervidori 
d i camera , e con a rmi affilate e con punta . 

Lipf io non vuole che í i c a m b i niente nel 
t e ñ o : I gladiatores cubicularii , oíferva e g l i , 
che eran quell i i quai combattevano nelle ca
fe p r íva te , nel tempo de 'convi t i , o fefie, 
& c . Quindi efpreffamente Dione dice , che 
C o m m o d o qualche volta combatteva i n ca
fa , ed anche uccideva qualche perfona i n ta
le abbattimento ; ma che i n pubblico com
batteva con a rmi o t tu fe , o fpunta te . 

I dimachis , i quali combattevano armati 
con due p u g n a ü , o con í p a d a , e daga. Lipf , 
Saturn. 1. I I . c. 13. 

G l i EJfedarii , che combattevano su i car-
r i , chiamati pur i n una inferizione trovata a 
L i o n e , affedarii, Saturn. ferm. l . i r . c . 1 3 . 

I Fifcales ^ o d e f a r i a n i , che apparteneva-
no alia compagnia dell ' í m p e r a d o r e , e che 
eflendo piu robuít i e piu deftri che g l i a l t r i , 
erano frequentemente fat t i venire 5 e pero 
x \ $ m w ú po j iu l a t i t i i , Saturn. 1 . I I . c.i(5. 
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Le altre fpezie erano , g l i hcplomachi , i 

meridiani 1 mirmillones ^ ordinarii provocatores , 
r e t i a r i i , r u d i a r i i , fecutores ¡/peflatores , e tara
ces . I quali vedi deferitti fotto i lor diveríi 
ar t icol i MERIDIANI , R E T I A R I I , & c . 

A l c u n i A u t o r i , e particolarmente Vigenc-
r i o fopra L i v i o , m e t í o n o g l i Obfcquentes , 
mentovat i da Sparziano nella v i t a di M . A u 
relio , tra i l numero gladiator i . Lipfio ne 
r i d e , e con qualche ragione , Saturn. l . I I . c. 16. 
G l i Obfequentes propriamente erano le t rup -
pe che quell ' Imperadore l e v o , fra i gladia
tor! , o che di gladiatori ei fece fo lda t i . 

Guerra dé1 GLADIATORI , bellum Gladia-
torium , o Spartacium, chiamata anco la guer
ra fervile , fu una guerra che i Roman i í o -
fiennero circa P anno della lor ci t ta ó 8 o . — 
Spartaco , C r i n o , ed Oenomao, eí íendo fug-
g i t i con a l t r i g lad ia tor i , fin al numero di 74. 
dal luogo dove erano fiati cufioditi , a Ca-
pua ; raccolfero un corpo di f c h i a v i , fi m i -
fe r o alia loro tefta, i impadronirono di tu t -
ta la Compagnia , e guadagnarono diverfe 
v i t to r ie fopra i Pretori R o m a n i . — A l i a fine 
furono disfatti nelP anno 682. nelP eftremita 
dell ' I t a l ia , avendo tentato i n vano di paíTare 
nella S i c i l i a . 

Quefta guerra fu ai Romani formidabil if í i -
ma . C r a í í b non bafib a finiría : bifognb man-
darvi come genéra le i l gran Pompeo. 

G L A D I U S , * fpada . Jus GLAT>U , o d i -
n t t o e ragione della fpada, é una frafe de* 
noftri ant ichi A u t o r i l a t in i , e nelle Leggi 
Normane , che dinota giurisdizione fuprema , 
Ved i GIURISDIZIONE . 

* Camdeno i n B r i t a n n i a , ferive , comi ta-
tus F l i n t pertinet ad gladium Cef i r ia : , 
E apprejjo Seldeno , T i t . o f Honour , 
p . Ó40. C u r i a m fuam liberam de ó m 
nibus p lac i t i s , & c , exceptis ad g lad ium 
ejus pertinentibus. 

E probabilmente di qul h venuta la ceri-
monia nella creazione di un C o n t é , i n cu i 
egli é gladio fuccinftus , per fighificare che 
egli avea ormai giurisdizione fopra la C o n -
tea . V e d i E A R L , C O N T É , & c , 

G L A N D U L A * , neU'Anatomia? unafa t -
ta di corpo m o l l e , fpugnofo, e di teífi tura 
lafca; i l qual ferve per íeparare qualche par-
ticolar umore dalla maífa del fangue. V e d i 
SANGUE , ed U M O R E , 

* L a parola e un diminutivo del latmo 
glans; edt-qu) adoprata, per cagion d i 
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qualche jomlglianza eficma tra k glandulc 
del corpo , ed i l frutto dclla quercla , 

G l i a n t i c h i peniavano che íegla-adule altro 
non foffero fe non fe una fpezie di or igl ier i 
o guanc ia l i , perché v i fi pofaííero su e reg-
geflero le parti v i c i n e . -- A l c u n i di loro } nel 
decorfo di tempo , cominciarono ad i m m a g i -
nar í l che fofíero í p u g n e , per ricevere e d i m -
bevere I 'umidi ta íuperflua delle a í t re p a r t i . 

I m e d i d de' tempi pofter ior i , affegnarono 
alie glandulc nfi piü nobi l i e piu i m p o r t a n t i . 
- - E g l i n o le confiderarono come cifterne , 
che contenean fermenti adatti , per mezzo 
di cui i l fangue nel meíchiarf i con eíTi, era 
mefíb i n una fermentazione , nel cui p rogre í -
fo feparava alcune delle fue p a r t i , e le r i -
gettava per via di du t t i efcretorj . 

I m o d e r n i , che le riconobbero per o r g a n i , 
co l mezzo de' qual i fono feparati i fluid! 
v i t a l i pegli ufi del corpo , le confiderarono 
quafi filtri, i cui por i fendo t u t t i di differenti 
figure , ammettono folamente le particelle 
í i m i l m e n t e figúrate , lafciandole paífare per 
e í f i . Vedi F I L T R O . 

M a g l i u l t i m i A u t o r i concepifcono p iu 
tofto le glandulc, come ftacci, o cr ibr i , le 
cui perforazioni , eflendo di groífezze diffe
ren t i , e della fiefla figura , feparano fojamen
te quelle par t icel le , i cui diametr i fono m i -
no r i che i lor p r o p r j . 

Le glandule, a l l 'occhio , appaiono una forta 
di m a ñ e bianchiccie, membranofe, comporte di 
un i nvo luc ro , o integumento efteriore , dentro 
cui é contenuto un plexus vafculare. —Sonó 
denominate glandule dalla lor fomiglianza , 
nella forma , alie ghiande , che i L a t i n i 
chiamano glandes. 

C o l t a g l i o , e col raicrofcopio , íi t rova 
che elleno fono ver i intrecci ( plexus ) o 
m a t a í í e di v a f i , variamente a t t o r t i , i n t r a l -
c i a t i , ed impl ica t i fra loro . T r a i moder
n i A n a t o m i c i , M a l p i g h i , B e l l i n i , W h a r t o n , 
N u c k , Peyero, & c . fono i t i piu o l t r e , ed 
hanno fcoperto che elleno fono convoluzio-
n i c o n t i n ú a t e delle arterie capí l lar i . V e d i 
ARTERIA . 

L a lor formazione appar efíer tale . U n ' 
arteria arrivando ad una certa pa r te , d i v i -
defi i n un numero inf in i to di f o t t i l i f l i m i ra
i n i , o ramificazioni t enu i í f ime . Quefti ra-
m i capillari fono difpofti i n v a r j piegamen-
t i e c i rconvoluz ion i ; e dai lor r i g i r i , o ri-* 
t o r a i nafcono nuovi r ami j o vefcicule , per 
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fe vene; che, un poco piu o l t r e , fi unifcoho 
o terminano i n qualche ramo pih grande . 
T u t t e quefte ramificazioni , si vene , come 
ar ter ie , fi avvoltiechiano i n u n fafcetto, o 
gruppo , faccndo n u m e r o í i g i r i , e circon
v o l u z i o n i ; e dalle varié piegature, e dava-
r] angoli formad dal l 'una e dall ' altra fpe-
zie d í r a m i , provengono numerofi a l t r i vafi 
rainuti, che fan la principale e piu eífenzial 
parte della glándula . 

I I fangue portato dai canto del cuore , per 
Par ter ía , nel plexus glandulare , feguita v ia -
via t u t t i i g i r i e meandri nella parte fuá ar-
teriofa , finché arrivando alia parte renofa, 
egli é di nuovo r iportato al cuore. N e l frat-
t e m p o , durante i l fuo progreflb per le pie
gature arteriofe e renofe , qualche parte di 
elfo viene afforbita, o fpremuta , ag l io r i f i z j 
de' tubul i or iginat i dalle fleííure , o da' r ipie-
gamenti fudde t t i . 

Quello che vien cosí ricevuto i n quefii t u -
b u l e t t i , che noi chiamar poíTiamo duttt /e-
cretorj , ordinariamente accogliefi dentro a l 
t r i picciol i t u b i , germinant i d a q u e l l l : Que
fii , congiungendofi aífieme , formano un fo-
lo canale , chiamato i l dutto efcretorio; che 
permeando i l corpo della g lándula , porta 
m o r í la materia feparata o cribrata i n qual
che idóneo e proprio ricettacolo , defiinato 
per ritenerla , o riceverla . V e d i EMISSA-
RIO . Nul ladi ineno talvolta i vafi íecretorj 
ftcfii terminano i n una vafea, o bacino ; e 
v i depofitano le materie da loro contenute. — 
Ta le é la genéra le í l r u t t u r a , e l 'uf iz io delle 
glandule, che noi vieppiu illuftreremo fotto 
l ' A r t i c o l o SECREZIONE . 

U n a glándula i adunque , é un compofe 
di diverfe fpezie di vafi , cioé di un ' ar ter ia , 
e di una vena ; di du t t i fecretorj , ed efcre
torj . A l che fi pub aggiungere un ñ e r v o , 
che trovafi i n ciafeuna g l á n d u l a , diffufo per 
tu t ta la fuá foftanza , affine di fomminiftrare 
fp i r i t i per p r o m o v e r é la fecrezione; ed una 
membrana , che foftiene o regge le circon
vo luz ion i della vena e dell ' arteria , accom-
pagnandole per tut te le loro minutiflfime d i -
v i f i o n i ; a che aggiugnete de'vafi l infat ici j 
che fi fono feoperti i n diverfe glandule . Vedi 
VENA , A R T E R I A , ÑERVO , SECRETORIO , 
ESCRETORIO , e LINFÁTICO. 

I tubi fecretorj ad ogni m o d o , fono quel 
che principalmente confiderafi come Torga-
no $ ü m glándula, Quefii fo l i formano ta lc r 

k 
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la parte maggiore di cib che glándula o n r -
po glandulofo ch iamiamo. . . 

M . W i n s l o w ha feoperto una Ipezie di 
tomemum, o di borra nella loro cav i t a ; ch 
egli crede che faccia l 'uf iz io di un filtro , 
e che fia q u e ü o per lo cui mezzo un cer
ro umore fi fepara dalla imíTa comune del 
í aneue — H ^ o íifteraa íara da noi Ipie-
g a t o , quando verremo a trattare della SE-

CRj|ZfL^ci£letto filtro, o vafe di borra eí íendo 
ü ^rand'organo della fecrezione , la fuá ñ r u t -
tura ed applicazione é diverfificata fecondo i 
differenti ufi e feopi che fí prefíge la natu
ra . T a l v o l t a i l liquore filtmto per effo , 
ftilla fuori , a goccia a. goccia , fopra una 
membrana , a cui é attaccata un ' efiremita 
del vafe; come quando la filtrazione é fola-
mente diretta ad umettare e lubricare la par
te , con quel l i quore : N e i qual cafo i l vafe 
o filtro Wins lowiano é non men fecretorio, 
che eferetorio; che é i l cafo i l piu fempli -
ce . —• T a l i fono quelle innumerabi l i glan-
dule , fparfe per la maggior parte delle v i -
fcere. •—> T a l v o l t a un gran numero di co-
teíli vafi filtranti fono fparfi fopra l ' interior 
faperfizie d' una piccola celia membranofa , 
i n cui verfano i l loro liquore , che di qua 
é fcaricato ad una piccola apertura nella 
ce l ia : — T a l i fono le glandule folitarie degl' 
i n t e í l i n i , che pajono quaíi tante picciole fe-
parate femenze. 

T a l v o l t a un vafe é piegato, ed ha fola-
mente la borra nella pr ima parte di eflb , 
che é fol fecretoria, ed i l refto eferetorio, 
verfando i l liquore in qualch' altra cavita 
comune . — T a l i fono le glandule che com-
pongono un rene od arnione di v i t e l l o . 

I vafi fecretorj fono talor d'una lunghez-
za a (Tai grande , non citante che oceupino 
picciol t ramite o fpazio > elícndo avvol t ic-
chiat i i n fe ñeífi per varj e m o l t i g i r i ; Qr 
i n una fola mataí fa , o i n un gruppo , ed 
ora i n d i v e r í i , chiufi i n una membrana co
mune . Donde e nata la d iñ inz ione delle 
glandule, i n cong lóba te , e cong loméra t e . 

Le glandule fono di diverfe fpezie, i n r i -
guardo alia loro forma , firuttura, ufizio , 
ed u f o : G l i A u t o r i d' ordinario le dividono 
j n conglóbate , e conglomérate . 

XfiG'LhtiDUh^. conglóbate o f empl ic i , fono 
quelle che c o n í k n o d' una maíTa cont inua , 
con una iuperfizie un i fo rme , — T a l i fono 
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le glandule fubcutanee . Ved i CONGLO-
BATO . 

U n a glándula conglobata, é ( pih r igoro-
famente prefa) un piccrolo corpo, l i fc ioed 
eguale, ravvol to i n una pelie doppia f o t t i -
l e , per mezzo di cui egli é feparato da tu t -
te le altre p a r t i ; ammettendo folamente un1 
arteria ed un ñ e r v o che v i paflano entro , 
ed una vena e un dutto eferetorio per t' 
ufe i ta . •— Q u e ñ e glandule o fcaricano i l l o 
ro fecernuto umore nel c h i l o , o nel fanguc 
renofo ; ovvero egli tranfpira per l i pori 
della pe l l e , JO delle tuniche delle piu lafche 
membran'e, che trovanfi i n raoltiííime par
t i del corpo . 

Del la fpezie congloba ía fono le glandule 
nella parte corticale del cervello , dove fi 
crede che g l i fp i r i t i an imal i fi fecernano . 
V e d i C O R T I C A L E , C E R V E L L O , e S P I R I -
T I . T a l i fono puré le glandule labiali , ed 
i t e ñ i c o l i . V e d i T E S T I C O L O . 

GLÁNDULA conglomerata , o compofta, é un 
adunamento irregolare di diverfe glandule 
femplici j légate afíleme , e ravvolte fotto 
una membrana comune. T a l i fono le glan
dule max i l l a r i &:c. Ved i CONGLOMERATO . 

G l i u m o r i che fi fecernono i n cotefte 
glandule, fono alie volte fcaricati ad un dut
to comune eferetorio , formato dell'unione 
de'dutti eferetorj di tutte k glandulette par t i -
c o l a r i f i c c o m e é il cafo nei "páncreas e nelle 
ca ro t i d i . Ved i PÁNCREAS , C C A R O T I D I . 

A l i e volte i dutti unendofi formano diver-
fi t u b i , che comunicano • idamente g l i uni 
cogli a l t r i per canal! i nc roc i a t i , o che tra-
v e r í a n o ; come m quelle delle mammel le . 
Ved i M A M M E L L E . 

A l c u n i , i n o l t r e , hanno diverfi tubi efere
torj , fenza aicuna mutua communicazione ; 
come le glandulx lacbrymales, e le profta-
t x , Vedi PROSTAT.'E . &c. 

Altre_ hanno i Joro diveríi dutti eferetorj , 
inferiti i n un canale comune , che mette alia 
fiñe i n alcune delle cavitadi maggiori j come 
le glandule f a l i v a l i , le glandule intef i inal i , 
& c . V e d i S A L I V A , INTESTINI , & c . 

Finalmente , i n a l t r e , ciafeuna g m á u U 
ha i l fuo proprio dutto eferetorio-, per cui 
trasmette i l fuo liquore a un ricettacolo o 
hacino comune ; t a l i fono quelle de' reni . 
Ved i R E N E , P E L V I S , &C. 

Le Qlanduk fono di bel nuovo divife i a 
vafculari 3 e veficulari . 

Xe 
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La GI .ANDULE vafculari fono fojtanto fa-

fcetti o cioche di picciol i v a í i , che unendori 
a í ñ e m e , formano I I canale o d u í t o efcre-
t o r i o , per cui i l lor fugo íi fecerne equ in -
t i i íi fcarica , 

Le G L A N D U L E ^y^fw/^n fono aggregat idi 
vcficule che comunicano le une col l ' a l t r e , 
c terminano tutte i n duc o trc vafi piu g r a n d i ; 
m e r c é d' una prolongazione de' quali é forma
to i l dutto efcretorio. 

_ Le Glanduk , d i p i í i , íi dividono i n avvcn-
t i z k i e perpetué, o natural i . 

Le G L A N D U L E avventizie , fono quelle 
piccole durezxc quaí i oíTieelli , o ghiandolet-
t e , che vengono, per qualche data occafio-
ne , fotto le afcelle , ne í eolio , & c . T a -
l i fono le Jiruma , ed i t u m o r i che íi t r o -
vano fopra la laringe , e nc l mezzo della 
trachea. 

_ Le G L A N D U L E perpetué ^ o natura U fono 
d i due fpezie , cong lóba te , e c o n g l o m é r a 
te , gia deferitte di fopra . V e d i CONGLÓ
BATE , e CONGLOMÉRATE. 

G L A N D U L E Buccali . Ved i l ' A r t i c o l o B u c -
CALES , 

G L A N D U L E Lacr imal l . V e d i 1' Ar t i co lo 
L A C R I M A L I . 

GLANDULE Lombali , lumbares glandulx , 
Joño tre glandule, cosí chiamate da Barto-
l ino , pe rché fono fituate n e ' l o m b i . Ved i 
L O M B I . 

Le due p iu grandi íi ñanrtft i ' una fopra P 
a l t r a , tra la cava difeendente e V aor ta , neli5 
angolo fatto dall ' emulgenti con la cava : L a 
terza e piu picciola fta fopra le prime , di 
fotto alie appendici del diaframma . E l leno 
comunicano e fono connefle infierne per 
mezzo di p icc iol i vaíi l a t t e i . Bar tho l in i avea 
conchiufo ch1 elleno fervidero per ricettaco-
lo comunc del c h i l o : ma 1' opinione del D o t -
tor W h a r t o n é piu probabile ; cioé che faccian 
le veci di quelle glandule piu g r a n d i , t r ó v a t e 
ne' me íen t e r j de' b r u t i . 

G L A N D U L E mí l iar i , mi l ia res . V e d i M i -
X I A R I . 

GLANDÜLE mucilaginofe , una fpezie d i 
glanduk pr ima deferitte dal D r . Have r s . V e d i 
M U C I L AGINOSE,, 

G L A N D U L E muco/e. V e d i MUGÓSE . 
GLANDULE myniformi , fono contrazioni 

á e l l ' h y m e n e , rot to col p r imo a t í o v e n é r e o . 
V e d i MYRTIFOKMES glanduU * Ved i puré 
H Y M E N . 
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G L A N D U L E Nucktanó . Ved i l ' A r t i c o l o 

N Ü C K I A N J E . 
G L A N D U L E Odorifere ^ fono certe piccio-

le glandule feoperte dal D o t t o r T y f o n , i n 
quella parte del pene , dove i l prepuzio é 
contiguo al balanus. Ved i PREPUZIO . 

E g l i ha dato ad eífe quefto nome , dall ' 
acuto odore che i l loro umor feparato tra-
manda . I n quelle perfone che hanno i l pre
puzio piu lungo che alP o rd ina r io , non fola-
mente elleno fono piíi nel numero , ma fo
no anche p iu g r a n d i , e feparano una gran
de quanti ta d 'umore ; che i v i dimorando , 
fpeíTo di venta rancido , e corrompe le glandu
le . Quefte glandule fono mo l to confpicue e 
v i f i b i l i nella maggior parte de' quadrupedi, 
fpezialmente ne' c a n i , e ne' c i g n a l i . 

GLÁNDULA Pincale , Glándula pínealls . 
V e d i P I N E A L E , e CONARIUM . 

GLÁNDULA Pituitaria . V e d i P I T U I T A 
RIA . 

G L A N D U L E Rena l i , glándula renales , chia
mate anco capfulx atrabilares, fono due glan
dule p r ima feoperte da Euf tach io , t r a i'aor-
t a , ed i r e n i , un poco al di fopra de' vafi 
emulgenti ; abbenché la loro fituazione e 
figura fien v a r i é : I n alcuni fono rotonde ; 
i n a l t r i quadrate , t r i ango l a r i , & c . L a dr i t -
ta é d' ordinario piu g roña che la fíniílra ; 
e ciafeuna d' i n circa eguale ad una nux vó
mica . Sonó chiufe o invo l t e nel graf io. 

I l loro ufo non é cognito di certo : Si 
fuppone che Ca quello di feparare un l i -
quore dal fangue arteriofo , innanzi ch' ci 
fi por t i ai r e n i . Ved i A T R A B I L A R E } C R E -
NA L E . 

G L A N D U L E Sebacee , Glándula Sebácea % 
fono un numero di Glandule fotto la pelle 
dell ' aur ícu la dell ' orecchia , p r ima feoperte 
da Valfa lva , e cosí denominare , a cagione 
che feparano una materia untuofa , come 
i l [evo, 

Quefto febum , o fevo , portato alia ful 
perfizie della pe l l e , dice Valfa lva c i t a t o , fi 
converte i n una foftanza fquamofa , ^ non 
dif i imile dalla crufea . 

G L A N D U L E Sublingual i , e thyroidee . V e 
di SUBLINGUALI , e THIROIDEÍE . 

GLÁNDULA Guidonis , nella C i r u g í a , h 
un t u m o r e , che ra í fomigl ia a una ghianda, 
m o l l e , f o l o , m o v i b i l e , fenza r a d i c i , c fe
parato dalle part i aggiacent i . 

G L A N D U L O S O , O G L A N D U L A R E ,que l 
che 
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che é c o m p o í b di glandirle ; o che di g l á n 
dula abbonda. V e d i GLÁNDULA. 

Le mammelle fono corpi glavduloft. V e 
d i M A M M E L L E . ^ - L a f o í í a n z a c o r t i c a J e del 
cervello é comunemente riputata g l andu ío j a : 
a b b e n c h é R u y f c h i o , per le fcoperte fatte col-
le fue ftupende i n i e z i o m , vogha che coía f i -
mi le a g lándu la nei cerebro non ü t r o v i . 
V e d i C E R V E L L O . . 

G l i ant ichi d i í lmguevano una ípezie par t i -
colare di carne , ch 'egl ino chiamavano tá* 
Yo glandulofa. Ved i C A R N E . 

Corpo GLANDULOSO , Glandulofum cor-
pus , piu p a r t i c o í a r m e n t e dinota la p r o ñ a t a . 
Ved i PRÓSTATA . 

G L A N S , n c l l ' A n a t o m í a , la í b m m i t a , 
o Tapice del pene, o membro v i r i l e , o q u d -
ía parte che é coperta dal prepuzio; chia-
mata anche balanus . — Vedi T a v . Ana t . 
(Splanch . ) fig. 10. l i t , d fi§. 15. l i t . o . Ved i 
anco Penis, 

L a glans non é fe non una'' dilatazione 
dell 'eftremita <iella foftanza fpongiofa dell ' 
urethra , rigonfiata , e r ivol ta ta su le due 
fomraita coniche dei corpora cavernofa, che 
i v i t e r m i n a n o . V e d i URETRA , CAVERNO
SA corpora, 

L ' e í l r e m i t a del prepuzio diventa talora ne' 
vecchi cosí d i r i t ta e flretta , che non pub 
reggere o fomentare la ghianda ( g l a n s ) ; ferie 
per lo difetto di erezioni frequenti . V e d i PRE-
PUZIO : vedi p u r é E R E Z I O N E . 

G L A N S , fi adopera par iment i per dinota-
re la cima od e í l r emi t a della clitoride ; a ca-
gione della fuá fomigiianza e nella forma e 
ne l l ' ufo , a quella del penis , V e d i T a v . 
Ana t . (Splanch . ) fig. 13. l i t . c . V e d i an
co C L I T O R I D E . 

L a principal differenza confiñe i n q u e ñ o , 
che 'ella non é perforata, come negli u o m i -
n i : Quefta glans é anche coperta d' un pre-
p u z i o , formato dall ' interior membrana delle 
lab ia . Ved i PREPUZIO . 

G L A U C O M A * , T x u v x w u , nella M e d i 
c i n a , una malat t ia de l l 'occhio , i n c u i i ' u m o r 
crif tal l ino s' é cambiato d' un colore verdic-
cio o turchiniccio ; e percio s ' é d iminu i t a 
la fuá diafaneita, o trafparenza. Ved i O o 
CHIO , e C R I S T A L L I N O . 

L a parola viene dal Greco yxotuno!, glau-
cus , cacfius, verde mare, cilefiro , o b i -
giccio. 

C o l o r o , ne' quali fi va formando quefto d i -

fordine , fe n ' accorgono d i qua ; che t u t t i g l i 
oggett iappajon l o r o , quafi per una n u v o l a , 
o tra la nebbia ; quand' é poi fo rma to , i rag-
g i vifual i fono t u t t i i n t e r c e t t i , ed i lpaz ien te 
non vede n u l l a » 

TienO per un male incurab i le , quand' é 
i n v e t é r a t e , e nelle perfone attempate : cd 
anche fo t t ' a l t re c i r c o í l a n z e , egli é di cura 
difficile ; i rimedj^ eftérni poco giovando . — 
GP i n t e rn i che v i fon meglio accomodati , 
fono g l i fleíH, che adopran í i nella gu t ta fe-
rena . V e d i GUTTA ferena . <— Jul . Cíefar . 
C laud inus , Conful t . 74. da un rimedio per 
i l glaucoma. 

I I glaucoma d' ordinario diíHnguefi dalla ca-
taratta o fuffuíione, i n q u e ñ o , che nella ca
t a r a ñ a la bianchezza appar nella pupilla , m o l -
to da preíío alia cornea ; ma ella fcorgefi piít 
profonda nel glaucoma, 

A l c u n i A u t o r i Francefi recenti , nu l lad i -
meno foí tengono che la cateratta ed i l glau
coma fono un ifteífo ma le . — Secondo e í f i , 
la cateratta non é una tun iche t t a , o pe l l i -
cola formata davant i alia pupilla , flecóme é 
f b t o fempre creduto 5 ma un ' infpi í íazione o 
indurazione dello ñeí íb umore , con che é i m -
pedita la fuá diafaneita; di qua eche lacata-
ratta coincide , fecondo quefti A u t o r i , - c o I 
glaucoma. V e d i C A T A R A T T A . 

G L E B A , nella Storia N a t « r a í e , nella C h i -
mica , & c , una zo l l a , od un pezzo di té r ra , 
che contiene a l cunché di m e t a l i o , o di mine-
rale . V e d i MINIERA ; vedi ancoMARCHE-
SITA , M E T A L L O , &C4 

Le glebe fi portano alie fucine, per eífere la-
vate , pu r i f í ca t e , e fufe , & c . V e d i ORO , AR
GENTO , FERRO 5 & c . 

G L E B E , o G L E B E - / ^ ^ , é termine propna-
mente ufato per dinotare una t é r ra apparte-
nente ad una Chiefa . —• Dos vel tena ad Ec" 
clefiam pertinens . V e d i CHIESA Í 

Glebe-land piu comunemente fi piglia per 
la t é r r a d i una Chiefa Parrochiale, oltre le 
dec ime* . 

* Q o s í , Lindwood, Glebe eíl t é r r a i n qua 
confiftit dos Ecclefiíe ; generaliter ta-
men fumitur pro folo , vel pro t é r r a 
c u l t a . 

A b b e n c h é nel l ' u íb píu genéra le , ed ampio 
della voce , Glebe fi applichi a qualunque t é r 
ra , o fondo appartenente ad un benefizio, 
ad un feudo, ad un retaggio, & c . 

A d d i c i i G L E B M . Nel la Lcgge c i v ü e , d i 
ce-
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cevan í i attaccati o legati a l h gleba que' f e r v i , 
che n'eran come parte infeparabile , e che 
con effa f i vendevano , & c . — I I giuspa-
tronato debb' eflere anneffo ad una gleba .. 
V e d i PATRONATO . 

G L E N E , TKvy» , propriamente fignifica 
la cav i t a , o la caffa de l l 'occhio . Ved i O o 
CHIO . 

G L E N E piíi frequentemente fi ufa dagli 
a na tomic i per dinotare una delle piu rafe cavi
ta deg l io íT i , i n c u i qualch 'a l t ro oífo é r icevu-
to , ed ar t icola to . — C i b la diftingue da cotj/-* 
le , o acetabulum, che é una cavita piu pro
fonda , per lo feopo ed ufo medefimo. V e 
di C O T Y L E , ed A C E T A B U L U M . 

G L E N O I D E S * , un' appellazione data a l 
ie due cav i t a , nella p i h b a í f a p a r t e d e l l a p r i 
m o vertebra del eo l io . 

* L a voce e Greca , compojla da yhmv 5 e 
B^o; , forma . 

G L I C Y R R H I Z A , e GLYCYRRHIZA , l i -
quor iz ia . Ved i LIQUORIZIA . 

G L I C O N I C O . Ved i GLYCONICO . 
G L O B E T T O . Ved i GLÓBULO . 
G L O B O , nella G e o m e t r í a , un corpo ro-

tondo e sferico; piü comunemente chiama-
to sfera . Ved i SFERA . 

La t é r r a , e l 'acqua, inOeme, fi fuppon-
gono formare un globo, quinci chiamato i l 
globo terráqueo. V e d i TERRÁQUEO. 

I P i ane t i , s í pr imarj , come fecondarj , 
fuppongonfi , egualmente che la noftra té r 
ra , eífere folidi g lob i . Vedi PIANETA . 

La t é r r a é , i n un fenfo particolare , chia-. 
mata i l globo , o globo ¿ella térra . V e d i 
T E R R A . 

Refiflenza ¿ un GLOBO . Ved i l ' A r t i c o l o 
RESISTENZA . 

GLOBO , piu particolarmente , fi deno
m i n a quella sfera artifiziale di m c t a l l o , di 
g e í f o , d i carta , o d1 altra materia , fulla cui 
fuperfizie coíiveífa é delineata una mappa 
o carta , che rapprefen ía o la té r ra , od i l 
C ie lo , co' diverfi c i rcol i che v i concepifeo-
HO . Ved i MAPPA . 

I Globi fono dunque di due fpezie , ter
reare e celejie \ ciafeuno d ' u n ufo confide-
r a b i l i í í l m o , T u n o i n A f t r o n o m i a , e l 'al tro 
i n geogra f í a ; per efeguire mol te delle loro 
operazioni , i n un modo facile e fenfibile , 
cosí che íi poíTano intendere fenza alcuna 
cognizionfc di fondaraenti matemati^i d i c o -
teft' a r t i . 
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Le par t í fondamenta l i , comuni ad- ambe-

due i g l o b i , fono un afle , che r appre í en ta 
quello del mondo \ ed una coperta , o u n 
gufcio sferico , che fa i l corpo del ^obo , 
su la cui efterna fuperfizie la rapprefenta-
zione é delineata. V e d i ASSE , P O L O , & c . 

Abbiamo oífervato che i globi fono fa t t i 
d i diverfi material i ; c ioé d' argento , d i 
bronzo , d i car ta , di geflb , & c . I comune
mente i n u f o , fono d i geífo , e di carta : 
L a coftruzione de' q u a l i , é come fegue : 

Coflruzione J e ' G L O B I . — Si provede un 
aífe di l egno , un po' minore che i l d i á m e 
t ro del globo che fi ha i n animo di co í l ru i -
re ; e ne l l ' eftremitadi di efifo due fo r t i fiü 
di ferro fi cacciano , per p o l i : Queft' aífe ha 
da eífere i l fulcro , o la bafe d i tu t ta la 
í l r u t t u r a . 

Su l ' aíTe s' applicano due quafi berettej 
sferiche , 0 piuttofta emisferiche , f ó rma te 
fur una fpezie di forma o ftampo di l egno . 
Quefte berette fon fatte di cartone , o d i 
carta a piu fuoli , poñ i V un fopra í' a l tro 
su la forma , fin alia groífezza d' uno feu
do ; dopo di che , avendole lafeiate afciu-
gare , ed incorporare; fatta un ' inc i í ione nel 
mezzo , le due berette cosí fpartite , íi trag-
gono dalla fo rma . 

Refta ora da applicarle su i poli dell ' aífe * 
come prima T erano su quei del modello , 
o della forma ; e per fermarle nel nuovo 
l u o g o , i due labbri o marg in i fi collegano 
o faldano con una cucitura di fpago, & c . 

Mefí i cosí i rud iment i del globo, fi pro
cede a fortificarlo , e renderlo eguale , l i -
fcio , e regolare . Per quefio fine , i due 
pol i s'adattano e quafi s' annafpano in un 
femicircolo di metallo , della voluta gran-
dezza ; _e d' una fpezie di geíTo , o pafta fat
ta di b lanco , di c o l l a , e d1 acqua , caldi , 
l i q u e f a t t i , ed incorporati affieme , s'imbrat-
ta e ricopre tu t t a intera la fuperfizie di car
ta . Secondo che s' applica quefio geífo , la 
palla fi rivolge in torno nel femicircolo , i l 
cui orlo o filo abrade tu t to i l geífo fuperfluo , 
e v i lafeia le giufte dimenfioni globofe ; i l 
refio v i s' attacca , e forma i l glebo. 

Dopo quefia applicazione di ge í fo , í l lafeia 
afciugar la pal la ; fatto c i b , ponefi ella di 
nuovo nel femicircolo , e v i fi applica nuova 
materia : Continuafi cosí alternativamente 
ad applicare la compofizione , ed a feccarla , 
fui a tanto che la palla per tu t to e í a t t a -
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mente tccchi i l f emic i rco lo ; nel quale ña
to e l l ' é perfettamente l i f c i a , regolare, fa l -

F i n i t a cosí la palla , rimane d'accollarvi 
fopra la carta delineata , o la defcnzione: 
A tal fine, fi fa la projezion de la mappa o 
carta g e n é r a l e geográfica o celefle i n d i v e r f i 
g h e r o n i , o fegmenti : che tu t t . poi s un í -
icono puntualmente fopra la fnperfk.e sfen-
ca ecoprono l ' intera palla . Per dirigere ed 
ageiuftare 1'applicazione di queíl i pezii^ o 
eheroni , fidefcrivono linee con un femicir-
colo su lafuperfizie della pal la , dividendola 
i n un numero d i par t í eguali corrifpon-
denti a quelle de ' ghe ron i , e fubdividendole 
di nuovo a norma delle linee e dellc d iv i f ion i 
de' gheroni . 

Incol la tevi su a quedo modo le carte , non 
reíia fuorché di co lor i ré ed aliuminare i l glo
bo ; e d ' inverniciar lo , acc iocché megHo re-
íiíia a l l apo lve re , ed a U ' u m i d o . 

I I globo ifteíTo, cosí finito, fi fofpende in 
un meridiano d i bronzo , con un circolo 

. e r a r io , cd unquadrante o q u a r t o d i circolo 
d 'a l t i tud ine ; equ ind i s'accomoda in un o r i -
zonte di l egno . 

Defcrizione de GLOBI . — Le cofe comuni 
ad ambedue i g l o b i , fono o de l inéa te su la 
fuperfizie , o aggiunte come appendici , fuo-
yi d i e í f a . 

Fuor i della fuperfizie, fono i 0 , i dlie po
l i , su i quali s'aggira i l globo', che rappre-
fentano quei del mondo . Ved i POLO . 2. I I 
meridiano di bronzo , i l quale é divifo in 
graci i , e pafTa per l i p o l i . Vedi M E R I D I A 
NO. 3o. L ' o r i z o n t e d i l e g n o , la cui faccia 
fuperiore rapprefenta l 'or izonte ; & é d i v i -
fa in diverfi c i r c o l i : i l piü interno de'qua
l i contiene i dodici fegni del Zodiaco , fub-
d iv i f i ne ' loro g r a d i ; i i circolo che viene ap-
pre íTo, é i l Calendario G i u ü a n o ; ed i l t e r io 
c i r c o l o , é i l Calendario Gregoriano. N e l d i 
fuori di t u í t i , fono delineati i punt i de 'ven-
t i . V e d i BUSSOLA , e V E N T O . 40. U n q u a 
drante d ' a l t i t u d i n e , di bronzo o di o t t o n e , 
d iv i fo in 90 g r ad i , che deeli attaccare ful me
ridiano alia diflanza di 90 gradi da!!' o r i zon te . 
V e d i QuADR ANTE c í a l t i t ud ine . 5.0 I circol i 
o r a r j , d iv i f i ¡n due volte dodici o re , eaggiu-
ftati ful mer id iano, attorno d e ' p o l i ; che^por-
tano un Índice , i l quale addita o moftra 1' ora . 
U n a bul ló la raarinarefea quaiche volta fi ag-
giugne nel fondo dd la macchina che forrcgge 
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i l globo; e quaiche volta , un femicircolo d i 
po í iz ione . Ved i BUSSOLA, COMPASSO , e 
POSIZIONE . 

Su la fuperficie fono d e l i nea i i , 1 ° . !a l i 
nea equinoziale , divifa in 360 g r a d i ; c o m i n -
ciando dall ' interfezione v e n í a l e . Vedi E Q U I 
NOZIALE . 2o. l ' c c l i t t i ca , divifa in dodici fe
g n i , e quefti fuddivifi in g r ad i . V e d i E C L I T -
TICA . 3o. i l Zod iaco . Ved i ZODIACO. 40, 
i d u e T r o p i c i . V e d i TRÓPICO . E 5°, i c i r 
coli P o l a r i . Ved i POLARE circolo. 

Quel che d i piü ancora ai globi appartiene, 
o quanto alia coftruzione, o quanto alia de
fcrizione , ha del di vario , fecondo che i l 
globo é o celefte, o terreftre . Ved i Celefie, 
e Terre/ire GLOBO . 

I I Cf le jh ( G L O B O ) é una sfera ar t i f iz ia-
l e , fu l iacu i íaperf iz ie conveíTa fono deferit-
te e delineare le llelle p r i n c i p a l i , a propor-
zionate d i í t a n z e , infierne c o i principali cir
col i della sfera . V e d i STELLA , COSTELLA-
ZIONE, CIRCOLO & c . 

L ' u f o di qucñ.1 g l o b i , é porgere i feno-
meni d e ' m o t i del S o l é , e delle Stel le , i n ' 
una maniera facile ed o v v i a ; che quantun-
que non del tu t to efatta, pur lo é abbaftan-
za pegli ufi comuni delia v i ta , e pub rif-
parmiare Fimpaccio del ca lcólo t r i g o n o m é 
t r i c o . V e d i ASTRONOMÍA. 

Ef ib i re , e mofírare le Stel le , / circoli & c . 
su la fuperfizie d'una data sfera, o p a l l a , éd 
accomodarla pegli ufi afironomici, — i 0 . Af-
fumete due punt i ( qual fi voglia ) diame-
tralraente oppolti i 'un a l l ' a l t r o , come P , 
e Q , ( T a v . Af l ron . fig. 58. ) ed in queíH fer-
mate ed e léva te g l i aííi , P A , e Q C , ac
c iocché fopra d ' c í l l g i r i in to rno la palla . I 
pun t i P e Q , od A e C , efibiranno i p o l i 
del mondo . 

2o. D i v í d e t e un circolo d 'ottone A B C D 
in q u a t t r o q u a r t i , A E , E C , C F , ed F D ; 
e í udd iv ide te ciafcun quarto in 90 gradi , 
numera t i dai punt i E ed F verfo i poli A e C » 

3o. Rinchiudete i l globo i n queflo c i rco
lo , come i n un mer id iano , n e i pun t i A » 
e C , di maniera che liberamente vi fi pof-
fa g i ra re . 

4.0 Appllcate uno flilo, od un piuolo ^ 
alia fuperfizie á t \globo , nel pr imo grado del 
m e r i d i a n o , e voltate at torno la pa l la ; per 
quefio mezzo defcriveraífi un circolo su la 
íuperfizie , che rapprefentera 1'Equatore, da 
d iv ide iü in g rad i . 

A a ? 50.Dal 
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5o. Da l polo del mondo P , verfo M ; e 

da l l ' a l t ro polo C , verfo N , n u m é r a t e 23 ~ 
gradi ; i puni i M ed N í a r a n n o i poli de l l ' 
ec l i t t i ca . 

6o. Applicate uno íl l lo al m e r i d i a n o , nel 
punto M , e g í ra te in torno il^/c/í'o ; per mez-
20 di quefta rotazione fara de íc r i t t o i l cir-
colo polare á r t i co : E nella fleíla maniera 
far^ de íc r i t t o 1' antart ico attorno del pun
to O . 

7o. N u m é r a t e 23-7 gradi del l 'equatore 
verfo i pol i P , e Q i e nó t a t e i punt i H , 
cd I . Q u i n d i , applicando u n o f l i l o al mer i 
d i a n o , come p r i m a , faran defcr i t t i due c i r -
coli parallcli all 'equatore ; de' quali i l defcrit-
to p e r H , fara i l t róp ico di cancro; e i 'a l t ro 
p e r l , i l t rópico di capr icorno. 

8o. Sofpendete i l globo dentro i i meridiano , 
ne' poli del l ' ec l i t t ica , come prima ne' po l i 
del m o n d o ; ed applicando uno Üilo in E , 
voigetelo in terno : con quefto m t n o fara 
delineata T eclitt ica ; che refla da divideríi 
i n 12 fegni ; e c ia ícuno d i q u e ü i i n 30 
g r a d i . 

9o. M e n t r e i l globo refia cosí fofpefo , 
recate i l grado di longitudine di una qual -
che fleíla fotto i l meridiano ; e nel meri
d iano , n u m é r a t e tant i gradi verfo i l polo 
quanto é i l grado d r l á t i t u d i n e del luego : I I 
punto d'interfezione é i l luogo di qudJa flcl-
]a su la fuperfizie del globo. I n í imii guifa fi 
pub determinare i l luogo della fleíla , dalla 
retta afcení ione e declinazione data: fuppo-
nendofi ú globo fofpefo dai pol i del m o n d o , o 
del l ' equatore. 

10.0 T u t t e le flelle d ' una ccflellazione 
cosí difpofle , haffi a difegnare la figura del
la coftellazione ; dopod iche ella fi pub o co
l o r i r é , o in tagl iarc . 

11.0 Collocate i l globo col meridiano , 
i n una macch ina , o foftegno di k g n o , o 
isa l1 orizonte D B L , foftenuto su quattro 
p i e d i : i n t a l g u i f a , che refl i cosí d iv i fo in 
due emisferi ; e che i l polo A fi polla al
zare o deprimtre a piacere, 

12.0 Sul l embo , o margine del! 'or izonte 
defer iveíe un circoio , cui d iv íde t e in 360 gra
d i , ed infer i tevi i calendar] ed i v e n t i . 

13.0 Per u l t i m o , al Polo A , accomodate 
i m circoio di bronzo , divifo in 24 parti ora* 
r i e , e numerato due volte d o d i c i , cosí che 
l a linea o divif ione di X I I , fia nel piano 
del meridiano , d i qua o d i la del polo . 
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E ful polo iftefío applicate un índice , i l 
qual g i r i col globo. Ed ecco 'ú globo com-
p i u t o . 

E ' qui da ofTervarfi , che , crefeendo la 
longitudine delle flelle continuamente , un 
globo non refla di un ufo perpetuo; ma T 
aumento in fettanta due anni alcendendo fo-
lamente a un grado , cib non fara errore 
confiderabile in un centinajo d'anni ; lo feo-
po di un globo eífendo ú n i c a m e n t e di rap-
pre íen ía re le cofe a lquanto, ma non affat to, 
preífo della v e r i t a . , 

Fare un GLOBO cele/le» —- Quei lo m é t o 
do é quello che piíi d i frequente fi ufa; e 
no i fojamente abbiamo premeflb Tal tro , co
me i l piíi facile a conccpirfi , e come quel
lo che mena piü naturalmente a q u e ñ o . 

I o . Da l dato d i á m e t r o del globo, t róva t e 
una linea retta A B f i g . 5 9 . n . 2. cguale alia 
circonferenza d'un circoio maffirao : e divide-
tela in dodici parti eguaü . 

2o. Per l i diverfi pun t í di divifione , 
1 , 2 , 3 , 4 , & c . co l l ' in terval lo di 10 d i 
l o r o , deferivete deg l i a reb i , che mutuamen
te s'interfecano l ' u n I ' a i t ro i n D ed E . 
Quefie figure , o pezzi , d i r i t tamente i n -
collate od unite inf ierne, faranno T intera 
fuperfizie del globo. 

3o. D i v í d e t e ciafeuna parte della linea 
ret ta A B , in 30 par t i cguali ; cosí che 
l ' in tera linea A B , rapprefentando la peri
feria del l 'equatore, fi poífa dividere i n 3<5o 
g r a d i . 

4o. Da i poli D ed E , fíg. 60. co l l ' i n t e r 
val lo di 23-j-gradi deferivete a v e h i a b ; que-
fii faranno duodecime part i de' c i rcol i po-
l a r i . 

5o. Nel la fieíTa maniera , dai raedefimi 
pol i D , ed E , co l l ' in terval lo d i 66~ gradi 
contat i dali 'equatore , deferivete archi a e 
quefti faranno duodecime part i de' tropici . 

6o. Per i ! grado dell 'equatore e corrifpon-
dente a l l ' afcenfiun retta d i una data fiella , 
ed i pol i D , ed E , de l inéa t e un arco d ^ n 
c i rcoio ; e prendendo col corapaflb i l com
plemento della declinazione dal polo D , 
deferivete un arco, che l ' interfecbi in / ; 
quefto punto fara* i l iuogo di quella fiella . 

7o. T u t t e le flelle d' una coflellazione a 
quefto modo deferitte e fituate , la figura 
della coflellazione deve delinearfi fe con cío 
Bayero , H e v e l í o , eFlamftedio, 

8o. Finalmente fi hanno da determinare 
nel-
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nella ílcífa maniera le declinazioni , e Je 
aícenfioni retce d i ciafcun grado del i ' cc l i t -
tica d g . 

9 ° . Difegnata cosí fur un piano la laper-
fizie del globo , cioé fattane la projezione , 
ella dee iníagliarfi ful rame, per n í p a r m i a r -
fi la bnga d f far tu t to qucí lo d i nuovo per 
osoi g l o b o . „ r , 

lQob u n a pal la , f ra t tan to , fi dee prepa
ra re , *d¡ carta, di g d i o , & c . ncl modo che 
íupra mfegnammo , e di quel d i á m e t r o , 
di cui fi deít ina e íi vuoie ú globo. Su que-
fía col mezzo d 'un femicircolo , e d ' uno 
m í o , s'ha a delineare 1'equatore j e per 
ogm 30.mo grado, un meridiano . La palla 
cosí divifa m dodici p a r t i , co r r i í ponden t i ai 
f egmen t i , dianzi projc t ta t i ; clleno debbono 
tagl iar l l dalla carta Ü a m p a t a , e incollaríi su 
la pa l i a . 

11o. N o n refta aitro adeíTo , che fofpen-
dere i l globo., come gia s ' é detto di fopra , 
i n uu meridiano d 'o t tone , ed u « orizonte 
di legno. A che fi pub aggiugncre un qna-
drante d*altitudine H l , fig. ÓÍ. fa í to d i 
ot tone o b r o n z o , e divifo alia ftefla manie
r a , come r 'ecf i t t ícá e i ' equatore . 

Se le declinazioai , e le afcenfioni r« t t e 
dclle üe l i e non fono date ; ma i n vece l o r o , 
le long i tud in i e le l a tuud in i j la fupcrfizie 
del globo debbe avere la projezione come fo
p ra , eccetto che i n quefto cafo D , e ¿¿ £ , 
í g . 59. fono i pol i deli ' e c l i t t i c a , eá f h V 
cc l i t t ica Üeíía ; e che i c i rcol i polari , ed 
i t ropici , con 1'equatore g d ^ ed i fuoi pa-
rallelt , devono eífere determmati dalle loro 
dec l inaz ion i . 

I I recet i t i i l lmo catalogo dclle ñe l le , é 
quello d i M . F í a m í t e e d , i n cui le afeen fio' 
n i r e t t e , e le dec l inaz ion i , egualmente che 
le long i tud in i , le l a t i tud in i , & c . fono per 
tu t to efpreffe. Vedi C A T A L O G O . 

Ufo del GLOBO Cclejie, — L ' u f o di queíV 
inf t rumento é m o l t ' a m p i o e d i f f u f o : Appe-
na v' é cofa neli ' A i l r o n o m i a sferica , che per 
íuo mezzo non fi poíTa efibire e m o ü r a r e . 
V e d i ASTRONOMÍA . 

I punt i pr incipal i fono contenut i ne* fe-
guenti p r o b k m i , colle lo to foluzioni ; che 
meneranno i l Lettore ad una competente no* 
t iz ia della natura e della ragione di quefto 
nobile i f i rumento , per apphcarlo , da per 
s é , in t u í t i g l i a l t r i cafi . 

Trovare P afcenfion r e t í a , e la dedinazionc 
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a una Jlclla su la fuperfizic del GLOBO . —' 
Kecate la ílclla alia banda o faccia, ch' é 
d iv i fa i n g r a d i , del meridiano di ottone : 
A l l o r a , i l numero de' gradi ia tercet t i tra 
T equatore, ed ¡1 punto del meridiano ta-
gliato dalla Ü e l l a , da ¡a fuá dechnazione ; 
ed i l grado deli 'equatore , che viene fono 
i l meridiano infierne colla ftella , é la fuá 
afeenfione re t t a . V e d i ASCENSIONE , e D E -
CLIN AZI ONE . 

Trovare la longitudine e la latkudine d? 
una j i e l l a : — Applicate i l centro del q u a -
drante d' a l t i tud inc , ful polo deli ' ecl i t t ica 
ne l i ' ifteíTo emisfero i n cui é la ftella i c re
cate i l fuo margine divifo i n g r a d i , alia Hel
ia : I i g rado, íul quadrante , t a g ü a t o dalla 
fteila, é l a í u a l a t i tud ine , contata da l l ' ec l i t 
tica \ ed i l grado del i ' ec l i t t i ca tagliato dal 
quadrante , la fuá longi tud ine . V e d i LON
G I T U D I N E , e L A T I T U D I N E . 

Trovare i l luogo del Solé neli ' eclittica . 
— C é r c a t e i l giorno del mefe nel propr io 
Calendario su l ' orizonte ; e d i rinconcro a l 
giorno nel circolo dei fegni v ' é i l í egno ed 
i l grado i n cui fta i l Solé quel giorno . 
Fat to quefto, t r ó v a t e l ' irteíío fegno su l ' 
e c l i t t i ca , nella fuperfizie del globo . Q u e í U 
é i l luogo del Solé per quel giorno » V e d i 
LUOGO. 

Trovare la declinaziom d t i Solé . -— I 
g o del Solé per q u e l d a t o giorno effendo t ro -
vato o d a t o , fi reca a l meridiano i gradi 
del meridiano intercet t i tra i ' e q u i n o z i a l e e 
quel luogo , íono la dechnazione del Solé 
per q u e l g i o r n o , a mezzod i . 

Trovare i l luogo d1 un pianeta , colla fuá. 
afeen fione retta e colla fuá declinazione ; l a 
f u á longitudine) e la t i tud ine , per quel tempo 
che fi fuppone dato . — Applicate i l centro 
del quadrante d' a i t i tudinc ful polo del i ' 
ecl i t t ica ( intendiamo i l polo della fteífc 
denominazione che ha la l a t i t u d i n e ; ) e re
c á t e l o alia data longi tudine ne l i ' e c l i t t i ca : 
quefto punto é i l luogo del pianeta : E re
caudó lo al mer id i ano , la fuá afcenfione rec
t a , e la fuá declinazione faran t r ó v a t e , co
me gia fopra s ' é moftrato d'una ftella. 

Rettificare i l GLOBO, od aggiufiarlo a l luo* 
go & C i cosí che rapprefenti lo ¡ la to prefente , 
o la fituazione attuale dé1 C i c l i. — 10. Se i l 
luogo é nella Lat i tudine fet tentr ionale, ele-
vate i l polo fettentr. fopra deli ' orizonte ^ 
fe nella a ier id . i l polo merid. fia a tanto che 

A a a 2 1"' ar-
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T arco i n t e r c e í t o tra i l polo e I ' or izonte fia 
eguale alia data elevazione del polo . 2 ° . 
F i í í a t e i ! q ü a d r a n t e d ' a l t i í u d i n e ful Z e n i t h , 
cioé su la la t i tudinedel iuogo . 30. C o l mez-
10 d'una buííola , o d 'una linea meridiana 
collocate i l globo i n tal maniera , che i ! me
ridiano d 'o t tone fia nel piano del meridiano 
terreare , 40. Recate i l grado dc l l ' e c l i t t i -
ca in cu! é ií S o l é , al meridiano , e met-
tete 1'Índice orar lo alie 12 . C o s í i l globo 
moí i r e r a la faceta de' ciel i per i l m c z z o á l 
d i quel g i o r n o . 50. V o l í a t e in torno i l glo
bo , finché T Índice venga ad ogni altra ora 
data: e cosí i ! globo moftrera la faccia del 
cielo p e r q u e l T o r a . Ved i R E T T I F I C A R E . 

Conofeere tutte le fielle ed i pianeti per 
mszzo del GLOEO . 1—• IO. Aggiuftate i l glo
bo alio Ciato del C i e l o , per quel tereipo. 2 ° . 
G u á r d a t e e fegnate ful globo una qua'.che fiel-
la , che conofeete; e. gr. la ñ e l l a , che é piu 
ncl mezzo , nella coda del l 'orfa maggiore , 
3o. OíTervate le pofizions dell ' altre piu co-
fpicue fielle delia raedefima cofiellazione i e 
trasferendo l 'occhio dal globo al c i e l o , fá
cilmente noterete e ravviferete i v i la raede-
í i m a cofieliazione e ie medefime fielle . 4o. 

maniera procedcrctc da quefia 
alie coí te l laz ioni v i c i n e ; fin che le abbiate 
apprefe t u t t e . Ved i STELLA . Se i Pianeti 
fai'anno rapprefentati ful globo , ne! modo 
fopra defe r i t to , comparandoli colle fielle v i -
c roe , vLire íc parimenti aconofeere i piane
t i . Vedi PÍA NETA . 

Trovare i ' afcenfione obliqua del Sote , t a 
f u á amplitudine criemale , e V azimuth , coi 
tempo del levare. — i » . Rcttiftcate i l globo 
per l ' o ra di 12 ; e recate i l luogo derSole 
alia parte o r i é n t a l e de l l 'o r izonte . Al lo ra , 
i l numero de' gradi in tercet t i tra quel gra
do dell ' equalore , ch' é or venuto a l i ' o r i 
z o n t e , ed i l p r inc ip io d ' ar iete , ¿ 1' afcen-
fione obliqua del S o l é . 2 ° . I gradi su F o r i 
zonte intercet t i i ra i l punto d ' oiierrte d i cf-
f o , ed l i punto i n cui é i l Solé , é Tarn-
pl i tudine o r t i v a , o del fuo levare . 30. L ' 
ora aüd i r a t a dall ' í n d i c e , é i ! tempo del le
var del S o l é . 40. Girando i l globo , finché" 
1' índice additi )a prefeníe ora ; póne te i l 
quadranre al luogo del Solé ; i l grado a-
gliato dal q ü a d r a n t e , n e l i ' o r i z o n t e , é l ' a z i -
m u i h del S o l é . V e d i AZIMUTH , ¿ c . 

Trovare la defeenfione obliqua del Solé , 
V amp lnud im o u i d m í a k 5 e /' azimuth 3 col 
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tempo del fuo tramontare. — L a foluzione di 
quefto problema é l ' ífiefifa, che quella del 
precedente ; ecce t toché i l luogo del Solé 
qiú deve recarfi alia parte occ íden ta l e deir 
orizzonte ; (iccome nell ' al tro , alia parte 
o r i é n t a l e . Ved i DESCENSIONE . 

Trovare la lunghezza del giorno o della 
notte, — i 0 . T r ó v a t e i l tempo del levar 
del Soic ; che fendo numerato dalla mezza 
n o t t e , i l doppio d'effo da la lunghezza del
la notte . 2o. Sottraete la lunghezza dclla 
notte da lTin te ro giorno , o da 24 ore ; \\ 
refiduo é la lunghezza del giorno , V e d i 
GIORNO , e N O T T E . 

Trovare i l levar , // tramontar , e i l cu l ' 
minar una Jtella , i l fuo durare a f ia r fo-
pra l1 orizonte, per ogni dato luogo e giorno / 
oltre a ció , la f u á afeen/tone e defcenftone 
cbl iqua , e la fuá amplitudine occidsntale ed 
oriéntale ^ e P az imuth . — 10. Aggiuftate i l 
globo alio ftato del s ie ío , alie 12 ore , i n 
quel g i o r n o . 20. Recate la fiella alia parte 
o r i é n t a l e de l l ' o r i zon te : C o s í fara t rovata 
la fuá amplitudine o r ién ta le , c o l l ' a z i m u t h ? 
e col tempo del fuo levare; come g i ^ fi é 
infegnato del S o l é . 30. Recate la medefiraa 
ftelía alia parte occ íden ta l e dell ' orizonte : 
C o s í fi fara trovata 1'amplitudine occíden
tale , e ) ' a z i m u t h , ed i l tempo d e l f oc-
cafo. 4o. Sottratto i l tempe* del levare da 
que l io del t r amonta re , , refta i l tempo che 
la ftelk continua a fiar fópra l^orizzonte , 
•— 5o. Quefia continuazioae fopra d e l l ' o r i 
zonte fotrratta da 24 ore , lafeia i l tempo 
del cont inuar fuo di forto 1' orizonte . 6Q. 
Per nhinao, i 'o ra .cui 1 'Índice addita , quan-
QO IÜ Udia é recata ai meridiano , da i l 
tempo della culminazione , Ved i L E V A R E 9 
T R A M O N T A R E , CULMINAZIONE , & c . 

Trovare í1 altitudine del Solé ^ o d? una J íe l ' 
la , per ogni data ora del giorno , o della not
te. — i 0 . Aggiuf ia te i l globo alia pofizione 
d e ' c i e l j ; e g í r a t e lo finché 1 ' índice addit i la 
data o ra . 20. F i fíat? i l q ü a d r a n t e d' ah i tu -
díne , a gradi 90' dal l 'or izonte , e r ecá te lo 
al luogo del Solé o della fiella. L ' a h i t u d i -
ne cercara é ia fo'mma de'gradi del qüa 
drante che fono intercett i i ra 1' or izonte 
ed i l Solé o la fiella. Vedi A L T I T U D I N E . 

V alittudine del Solé , d i giorno , o ¿i' una 
fiella , d i traite , effendo data , trovare i l l e w 
po d i quel giorno o d i quella notte,. •— i 0 -
Rsnificasg ú g h k o y c o í a e «e l problema an

te.-
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t e c e d e n í e . 2o. G í r a t e i l globo , ed i l qua-
drante , finché la fteüa, o i l grado dell 'eclit-
tica in cu¡ fi s r o v a Ü S o l e , tagü ü q u a d r a n -
te nel dato grado d ' a l t i t u J ine , aliora i ín
dice mortra Tora diurna o notturna cercata . 
Vedi T E M P O Í ORA , & c . n 

Dato l a z i m u t h del S o l é , o d u n a Jiella ; 
trovare i l tempo del g i o r m , o deha m m . — 
Rettificate ü gloho \ e recate i ! quadrante 
al d a t o a z í m u t h n e U ' o r n o a t e . Gua te \ \gU~ 
ho, fin che la ftella venga aü ' ilieíTo : ai-
lora 1'índice mo í l r e r a i l t empo. 

Trovare / ' ín terval lo d i tempo t ra g l i or t i 
d i duefielle ; o tra le loro culminazioni . — i 3 . 
Alzate i l polo del globo tant i gradi fopra 
dell ' orizonte , quanta e i ' eleva?ione del 
polo del luego . 2o. Recate !a prima fleila 
a l ! ' o r i z o n t e ; ed offsrvaíe íl tempo a d d í t a t o 
dal i ' Índice . 30. Fate 1 iilríTa cofa in riguar-
do al l ' altra üei la . Poi fottracnd) il pruno 
tempo dal fecondo; i l refiáuo é F in terval lo 
tra i l levare dell 'una , e que! delP a l t r a . 

N c l i ' ifteffa maniera trovafi r i n t e r v a l l o 
tra le due culminaziorri ; con recare ambe-
due le ftelíe al mer id i ano . 

Trovare i l principio ed i l fine dd ere p u f co
ló , i 0 . Rett if icate i l globo, e metecte T i n -
dice a l l ' o ra 12; i l luego del Solé íendo nel 
m e r i d i a n o . 20. M ó t a t e i l luego del Solé , 
e g í r a t e i ! globo ve r íb occidente, come pu
ré i i quadrante d ' a l t i tud ine , fin che i l pui> 
to oppoilo al luego del Solé tag ' i i l qua
drante d1 al t i tudine nel 18. grado íopra dell ' 
o r izonte . L ' índice mofirera i l tempo , in 
cui comtncia i i c repuíeo ío la m u í i na . 30. 
Prendendo íl punto oppoilo al Solé , recá
telo all 'emisfero o r i é n t a l e , e g í r a t e l o , fin
ché incon t r i i l quadrante d' a l t i tudine nel 
18 grado: Al io ra 1'índice moí t r e ra i l t em
po , in cu i termina i l c r epufeo ío . Vedi 
CREPUSCOLO. 

I I GLOBO Terrefne, é una sfera art if icía
le , su la cui Tuperfizie íono delineati i 
luoghi principal] dclla t é r r a , nelle loro giu-
íte fituazioni , d i f tanze , & c . infiem coi 
c i rcol i immagina t i su la íuperfizíe dslla 
sfera t e r r e ü r e . Ved i T E R R A . 

L ' u f o del globo terreflre , é moflrare le d i -
ver fe afft-zioni, ed i varj fenomeni de ' luo
ghi della i e r r a , d ipendtn t i dalla magni tud i -
nef, & c . in ana numera ovvia e facile ; 
fema !' i m p K c i o del calcólo t r igononactr ico. 
V e d i GEOGRAFÍA . 
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Cüjlruire un GLOBO Terreflre. 1— La co-

ftruzíone d ' u n Globo Terreflre, fia d i metal-
l o , o di geíTo, o di car ta , & c . é la fteíía 
che quella á ' u n globo celefte. G l i aeíTi c i r 
col i foao deliueati fopra e n t r a m b i : e quan-
to ai luoghi , cioé alie C i t t a , a ' C a í t e l l i , 
& c . fono difpofti e defer í t t i giufta le loa-
g i t ud in i e le la t i tudin i date ; ficcome lo fon 
le delle , giai la le loro rette afeen fio a i } e 
dec i inaz ion i . —- Q a i n d í t u t t i i prob'emi , 
dipendenti da1 c i r c o l i , fi poífono egualmeu-
te proporre , operare , e feiogliere su T u n o 
o su 1'altro ^/oifo y e, gr. le afcenfioni , le 
defcenfioni , le a m p l i í u d i n i , g t i a z i m u t i , i l 
levare, i l t ramontare , le a l t i t ud in i & c . del 
So!e; le lunghezze del giorno e d e l l a n o t t e , 
le ore diurne , e notturne ; i crepufcoli , & c . 

N o i qu i percib da remo folamente qus l ío 
che é peculiare al globo terreflre . 

Ufo de í GLOBO Terreflre. — Trovare l a 
longitudine e la latitudine $ ogni dato luogo , 
deimsato f u l globo. — Recate i l luogo alia 
banda divifa in gradi del meridiano di me-
t a l l o : i i grado del meridiano che eífo luogo 
taglia , é la lati tudine cercata ; ed i l grado 
dell ' equatore nel tempo m e d e í i m o foí to i l 
mer id i ano , é ¡a cercata l o n g i t u d i n e . 

Date la longitudine e la lati tudine , t rova-
re i l luogo f u l GLOBO . — C é r c a t e , ne l i ' 
Equatore , i l dato grado d i longitudine , e 
recá te lo al meridiano : pofeia contate dall* 
equatore ful meridiano i l grado di l a t i t u d i 
ne dato , verfo queí lo o 1' al tro po lo , fecon-
do che la lat i tudine é Settentr. o mer id . i l 
punto fotto que í lo é i l luogo cercato . 

Trovare g l i antoeci ^ i perioeci , e g l i an t i -
podi d i un luogo. - 10. 11 dato l u o g o e í f í n -
do porta to al meridiano ; contate a i t re t tan-
t i gradi ful meridiano dali 'equatore verfo T 
altro po lo . I i punto al quale fi a r r ívá c o s í , 
é i l luogo degli A n t o e c i . Ved i ANTOECI , 

20. Notare i gradi del meridiano fopra i l 
dato luogo ed i íuoi antoeci ; e g í ra te i l glo
bo , finché i l grado oppoilo del i ' equatore , 
venga fotto i l meridiano ; o , lo che. coin
cide alia íleíía cofa , finché l1 í n d i c e , che 
prima flava alie 1 2 , venga alie altrc 12 , a l -
lor i l luogo corrifpondente al pr imo grado, 
fara i perioeci ; ed al l ' u l t i m o , quel degli 
A n t i p o d i . Ved i PERIOECI , ed ANTIPODI. 

Trovare a qual luogo della tena i l Solé h 
verlicale in qualunque affegnato tempo. — IO. 
Recate \\ luogo del Solé trovato nc i l ' ecl i t -

tica * 



374- G L O 
t i c a , ai me r id i ano , e T Índice all 'ora di 12 : 
notando qupl punto del Mer id iano vi corrí-
fponde. 2®. Se la data ora é avanti meizo-
dl , í o t t r ae t e l a da dodici ore ; e g í ra te i l 
globo ver íb P occidente , fin a tanto che T 
Ind ice addit i T ore che reftano . Cos í il luo-
go cercato far^ fotto il punto del meridiano 
notato d i a n z i . 30. Se Tora é dopo mezzo-
d l , g í r a t e íl globa nelia ílcíTa maniera verío 
i 'Occ iden t e , fio a tanto che T Índice additi 
la data ora : cosí di nuovo il luogo cercato 
t rovera í i i fotto il punto dei meridiano poc' 
anzi notato. 

Se , neilo ñeíTo tempo, voí nótate tutti 
i luoghi che fono fotto i' ifteíía metk del 
meridiano fotto cui é il luogo t r o v a t o , ave-
rete t u t í i i luoghi ai quaíí i l Solé é aliora 
ncl meridiano : e la meta oppofta del me
ridiano raüílrera tutti i l u o g h i , ne ' qua l i ai-
lora é mezza n o t t e 

Un luogo effendo dato nelta zona tórr ida , 
trovare i due giorni ne l f anno, ne q u a l i i l Sa
le e verticale a l detto luogo. — 10. Recate i l 
dato luogo al mer id i ano ; e n ó t a t e i l grado del 
meridiano che v i corr ifponde. z0. G í r a t e i l 
/̂O¿Í> in torno , e n ó t a t e i due pun t i dell ' 

ec l í t t ica che paffano per quel grado . 30. T r o -
vate in quai g iorni i l Solé fia ín que' punt i 
dell ' e c l i t t i c a : I m p e r o c c h é ín cotefti g iorn i 
i i Solé é verticale al dato luogo . 

Trovare due' luoghi nella zona tórr ida , a i 
quah i l Solé ¿ verticale i n un g io rm dato» —> 
Recate i l luogo del Solé nel i ' ec l i t t ica al me
ridiano : qu ind i g m n d o i l globo in torno , 
n ó t a t e tuct i i luoghi che paíTano per quel 
punto del meridiano . Quei fono i luoghi 
ce rca t i . 

N e l l ' iileífa maniera t rova í i quai popolt 
fono afcii o fenz* o m b r a , per un dato gior-
n o . V e d i A s e n . 

Un luogo effendo dato nell a zona f r íg ida , 
trovare i n quai giorni delf anno i l Solé non 
leva , ed i n quai giorni ei non tramonta a quel 
luogo.. '— i 0 . Conu t t r tant i arad i nel mer id ia
no d a ü ' e q u a t o r e v e r í o i l poío , q u a n t ' é la d i 
fianza del dato luogo dal p o l o . 20. G i rando 
il globo intorno , n ó t a t e t u t t i i punt i dell* 
eclitt ica che paffano per ciafcun punto no-
tato nel l 'ecl i t t ica : con q u e ü o mezzoavere-
te g l i archi che i l Solé deferíve finché né le
v a , né t r a m o n t a ; ed i puo t í medefimi dan-
no i luoghi del S o l é , quand' e g ü nc leva n é 
t r a m o n t a , nel pr incipio e nel fine. 30. T r o -
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vate quai g iorni deH'anno i l Solé é in que' 
luoghi : que í i i nfpondono alia queftione . 

Trovare la latitudine de luoghi né1 qual i un 
dato giorm ¿ d i una data lunghezza. — IO. 
Recate i l luogo del Solé per i l dato giorno 
all1 ecli t t ica , e mettete I ' í nd i ce aliora d i 
dod ic i . 2o. G í r a t e i l globo finché i ' í n d i c e ad
dita Tora del levare , o t ramontare . 30. Ele-
vate e deprimete i l p o l o , fin che i l luogo 
del Solé appaia nella parte Or ién ta l e od Oc-
cidentale d e l l ' O r i z o n t e . A l i o r a i l polo fara 
giuftamente e leva to , e per con í eguenza fa
ra data la l a t i t u d i n e . 

Trovare la latitudine dique*luoghi nella zo
na f r í g i d a , dove i l Solé non tramonta per un 
dato numero d i g io rn i . — IO. Coata te t an t i 
gradí dal v i c í n o T r ó p i c o , verfo i l punto 
equinozia le , quante v i fono u n i t a i n m e z z o 
i l numero de' dati g io rn i ; a cag íone , che 
i l S o l é , nel fuo proprio m o t o , va quafi un 
grado un giorno . 2 ° . Recate i i punto del l ' 
ecl i t t ica cosí t r o v a t o , al m e r i d i a n o : la fuá 
d ü k n z a dal polo fara eguale al i 'e levazione 
del p o l o , o la lat i tudine de ' luogh i cercata. 

D a t a una qualche ora del giorno o della not' 
te , mojlrare t u t t i qué1 luoghi , a i qual i i l Solé 
leva e tramonta i dove f ia mezzodt , o dove 
mezza notte ; e dove fia giorno > a dove nof-
t e . —* Io . T r ó v a t e a quai luogo i l Solé é 
i n quel tempo verticale , come gia s' é 
i n í e g n a t o . 2 ° . Quefto luogo fi por t i al Ze-
n i t h del l ' Orizzonte d i legno ; c i o é , eleva-
te i l p o l o , come riebiede la la t i tud ine d i 
quel luogo . A l i o r a i l u o g h i su la parte 
o r i é n t a l e delTorizzonte , faranno quclh a i 
quali i l Solé allor t r a m o n t a ; e su la parte 
Ó c c i d e n t a l e , quell i ai quali l e v a ; quel fot
to i l fuperiore femicircolo del meridiano , 
hanno mezzodl ; e quei fot to Tinfer iore , 
mezzanotte . Finalmente per quel i i nell ' 
emi s í e ro fuperiore é giorno j e per quel i i 
nell ' ín fer iore , notte . 

Q u i n d i effendo che , nel mezzo dí un 
cc l i f f e , la luna é ín quel grado d e l l ' e c l i t t i 
ca , che é o p p o í b al luogo del Solé ; col 
prefente problema fi pub mofirare quai luo
ghi d e ü a té r ra aliora veggono i l mezzo del i ' 
e c l i í í e ; e quali i l p r i n c i p i o , od i l fine. 

Trovare a quai luoghi della tena un plane
ta ^ e. gr. ta luna , fia verticale, i n un qual
che ft voglia giorno del? anno . — j 0 . S í g n a t e 
i l luogo del planeta ful globo, come íi é i n 
í egna to di fopra. 2o, Recate quefio luego a! 
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mer id i ano ; e n ó t a t e i i grado Copra di e f lo . 
5. G í r a t e intorno i l globo ; i luoghi che 
paíTano fotto i l punto , fono quei che fi 
cercano. . ' 

Da ta la dedlnazione d i u n a j i d l a , c d i q u a -
lunque a l m fenómeno; trovare a qualt j a r -
t i delta tena qudla J id la > &c. j vcmcale . 
_ C o n t a r e tanti gradi nel meridiano, ciatl 
cquatore verío un polo, quanti parcggiano 
la data declinazione; cioé verfo il Nord , 
fe la deciinazione é verlo Settentnone , e 
verfo i l Sud, s'ciia é raeridionale. A i l o r a , 
volgendoio interno , i luoghi che paflano 
per 1' eliremita d i queíl' arco nel meridiano 
fono i luoghi cerc&ti. 

Determinare i l luogo delta t é r r a , dove una 
/ ¡ e l l a , cd altrq celejie fenómeno, f a rh vertica-
le i n una data ora . 10. Elévate il polo íecon-
do la latitudine del luogo, dal cu i me/zodi 
o mezza notte fon numérate le ore. 20. Re
cate i l luogo del Solé per quel giorno al me
ridiano , e metiste i 'Índice alie dodici ore. 
3o. Determinare i l luogo della Helia su la 
luperfizie del globo, e recátela al meridiano: 
1' índice moíirera la differenza di tempo tra 
1' appuiío del fole e deiia fteila al meridiano 
del luogo : N ó t a t e i l punto del meridiano 
íopra ü luogo della ftellá . 40. T r ó v a t e in 
quai luoghi della térra é ailora mezzodi, e 
mettete i ' índice alie dodici . 50. Giratc i l 
globo verfo Occidente, finché 1' Índice abbia 
percorfo 1' intervallo di tempo tra la cu'mi-
nazione del Solé e della üella . A l i a r a , fot
to il punto del meridiano dianzi oí ícrvato , 
troveraíii i l luego in qu i í i i one . 

E di qua fi giugne pur a trovare , a quai 
luogo una ftella, od al tro fenómeno levaíl 
o tramonta , in ogm dato tempo . 

Col locare i l GLOBO i n eos) j a t t a maniera, 
fotto qualfivoglia data la t i tudine, che i l Solé 
í l lumtni tutte quelle regioni > che egli a t tual-
mente i l lumtna Jopra la t ena . — 10. Retti-
fitate il globo, c i o é , e lévate il polo fecon-
do la latitudine del luogo : recate i l luogo 
al meridiano ; e di íponete i l globo diritto 
al Nord e Sud mercé della buífoia : cosí 
avendo il globo 1' itteíTa fituazione ¡n riguar-
do al S o l é , che ha la térra : qudla parte 
di eflo far î i l luminata, che é iliuminatasu 
la t e n a . Quindi puré , i l globo cíícndo í i-
tuato nella ÜcíTa maniera quando rifplende 
la luna, ei fnoñrera quai parti ailora fono 
dalla luna i l lumina í? . 
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Ed , in í imil guifa, poííi&m trovare dove 

il Solé e la Luna levano, c tramontano in 
qualfivoglia dato tempo. 

Trovare la diflanza d i due luoghi f u l GLO
BO. — Préndete i dati luoghi tra ii com-
paííb ; ed applicate l' intervallo all' equato-
re . I gradi che i due luoghi í'uttendono , 
fendo ridotti in migl ia, in leghe, o f jmi l i , 
dan no le cércate d i í ianze . Vedi GRADO , 
MIGLÍO , &c. 

L ' ifleíTo fi pub fare , e piu c ó m o d a m e n 
te , con metiere l' orlo od il margine divifo 
in gradi del quadrante di altitudinc fopra i 
due luoghi, e notando 1 gradi intertetti. 

GLOBO per orologi da Solé . Vedi i 'árt i 
co! o OROLOGÍ da Sote. 

G L O B U L A R E Carta , una rapprefenta-
zione della luperfizie , o di qualche parte 
della fuperfiz'e, del globo terráqueo , íopra 
un piano ; in cui i paralleli di latiiudine 
fono circoli quafi coiuentrici , i meridiani , 
fono curve che fi piegano verfo i poli , e 
le linee o i rombi de' venti pur fono cur
ve . Vedi C A R T A , e PROJEZIONE. 

II mér i to di quefta C n t a confifte in que
do , che le dillanze tra 1 luoghi che fono su 
1' i l leíio rombo , fo.io tutte mifarate per mez-
zo della fteíía Icala di partí eguali, e la di-
ftatiza di ogni due luoghi ne!!' arco di un air
eó lo maffimo, é a un dipreífo rapprelentata 
in quetta carta per mezzo di una linea drít-
ta . Quindi le carte íerreftri fatte íecondo 
queda projezione , averebbono incontralta-
bnmente grandi avantaggi fopra quelle che 
fon fatte in a'tri modi. Vedi MAPPA . 

M a quanto alie Carte marine, e d a g l i u í i 
della navigazione, fi coníroveríe tuttavia , 
fe la carta globularc fía preferibile alia carta 
di mercatore, m cui i meridiani, i paralle
li , e particoiarmente le linee de' rombi , fo
no tutte linee rette \ conciofiaché le linee 
rette trovan fi piü facili a delineare , e ma-
neggiare,, che le curve , fpezialmente tali 
quah fono le linee de' rombi su la cartaglo-
bulare. Vedi MERCATORE , ROMBO , &c . 
Que lia projezione non é nuova , benché non 
moho oííervata , fe non in queñi ultimi tem-
p i . Per al tro ell' é mentovata da Toiomeoj 
come pur da Blundevil le ne' fuoi Eferc iz j . 

GLÓBULO i Globulus , un globc-tto, o pic-
ciol globo , a'tramcnte chiamato sferula. V e 
di GLOBO . 

Cos í lepaniceile roííe del fangue fono det-
te 



37^ G L O 
te globuli del fangue , a caglone della loro 
roflezza, e picciolezza. V e d i CRÚOR. 

I I microfcopio fa vedere che i l fangue con
fía di particelle roí íe globulari , nuotant i i n 
un ' acqua l ímpida trafparente, o fiero ; e que-
fie, quando fono ad una debita ditlanza , pof-
fiam d i íce rnere come íi attraggono Tune 1' 
a l t r e , e íi unifcono m globuli m a g g i o r i , co
me sfere d 'argento v i v o . V e d i SANGUE. 

I Car t e f í an i chiamano le particelle infran-
te della materia del loro pr imo e lemento , 
globuli del fecondo elemento . V e d i ELEMEN
TO , C A R T E S I A N I , &C. 

GLOBULUS N a f i , s'ufa n e l l ' a n a t o m í a per 
dinotare la parte in fe r io re , fleffibile, car t i -
laginofa del nafo. Ved i NASO. 

G L O R I A P a t r i , nella l i t u r g i a , una for
mó la di voci r i p e t u í a al fine d 'ogn i Sa lmo , 
ed in altre occaf ion i , per dar gloria e lode 
alia Santa T r i n i t a ; chiamata anco Doxclo-
g i a . Ved i DOXOLOGIA. 

EU' é cosí denorninata perché comincia 
nel l 'Off ic io L a t i n o da quefle parole , gloria 
P a t r i , q . á . gloria fia a l Padre ^ & c . I I Pa
pa Damafo , íi crede comunemente , che fia 
í i a to i l p r imo a ordinare la recita , o piut-
ío í lo i l canto del gloria Pa t r i i n fine de'Sal-
m i . Baronio per verita vuole che fia í la to 
i n ufo ne' tempi apoí iol ic i : ma concede 
pero che i l fuo ufo aliora fia í la to piu ofcu-
r o , e p r i v a t o ; e che non diventb popolare , 
fe non dopo nato 1' A r i a n i s m o , quando i l 
gloria P a t r i fu fatto quafi un fimbolo o fe-
gno d 'orthodofsia. 

I I p r imo Canone del Conc i l io di Vai fon , 
tenuto ncl 529, ordina , " che 11 nomedc l 
„ Papa fia fcmpre rccitato «el le Chiefe di 
„ Francia , e che dopo i l gloria P a t r i , íi 
„ aggiunga ficut erat i n principio , fice o me 

faíii a R o m a , n e l l ' A f r i c a , & c . a riguar-
do degli E r e t i c i , che dicono che i l F i -
gl iuolo di D i o ha avuto i l fuo principio 

„ nel t empo . " F i e u r i . 
GLORIA i n Excelfis, é parimenti una fpe-

aie d ' I n n o che íi recita nelia MeíTa ; che 
principia dalle parole gloria in Excelfis Deo, 
& i n tena pax hominibus, & c . 

G L O S S A * , un Commen to ful tefto di 
qualche A u t o r e , per dichiarare i l fuo fenfo 
p iü plenamente , ed ampiamente ; o nel l ' 
jftefío linguaggio , o i n un al t ro . V e d i 
COMMENTARIO . 

* L a vece , fecondo ale un i , viene da lGre ' 
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eo yKícoza., lingua ; l 'u f iz io «T una glof-
fa ejfendo, fpiegare i l tejió ,* come quel-
lo della lingua e manifefiar f animo , A l -
t r i la detivano dal latino glos , cognata ¿ 
che tra i legislatori qualche volta fi met~ 
te per forella ; la gloíTa effendo > per cosí 
d i r é , Jorella del tej ió. 

N i c . de L y r a ha comporta una gloffa su 
la bibbia in fei vo iumi in fogiio . • — I F r a n -
cefi dicono proverbiaimente d1 ogni ca t t ivo 
c o m m e n t o , ch 'egl i é glofe d* Orleam ^ p h í 
obfeure que le texte. 

GLOSSA fi prende arico per una trasla-
zione Ictterale ; o per una interpretazione 
di un Autore i n un ' aitra l i ngua , parola 
per[parola . V e d i TRANSLAZIONE . 

I g iovani Üudent i hanno bifegno d' una 
gloffa in ter l ineare ' , per intendere Giovena-
1 e , Orazio^ Sal luf t io , P e r í i o , & ( ; . 

G L O S S A R I O , Gloffar ium, una fpezie d i 
D iz ionano per i íp iegare le parole ofeure , 
antiche , e barbare j e le frafi di un l i n 
guaggio a l í e r a í o , c o r r o t í o , o raffinato c io¿ 
affet tato, o í lud ia to foverchio . V e d i D i -
ZIONARIO, &C. 

I I g laj jar ioál Spelmano , i n t i t o l a t o ^ n r / ^ -
iclogicum, é un opera eccel lcnte; a b b e n c h é 
i ' Autore non abbia cominciato a ñ u d i a r e 
su que í lo gufto , fe non negli anni c in-
quanta della fuae ta . I ! ¿ /o /^r /o La t ino d i D u 
Cange in tre v c i u m i , ed i l fuo glosario 
Greco in due v o l u m i in f o g l i o , fono ope
re eccel lent i , piene di erudizione non or
dinaria . •— Lindenbroek ha un gloffario su 
le leggi di Car lomagno, & c . 

G L O S S O C O M O N * , TKoaaoKo^oP , u n 
if irumenu) chirurgico , anticamente ado-
prato neli ' aggiuf íare le cofee. e le gambe 
ro t te e d is lóca te j come anco per c ü e n d e -
re quelle che rellano troppo corte dopo d* 
averie a ñ c ü a t e . V e d i LUSSAZIONE , & c . 

* L a parola e formata dal Greco ykaacrot) 
l i ngua , e v.oyAiv, aver cura ; e f u pro-
priamente e primariamente dato quefio no-
me dagli antichi ad una piccola caffetta, 
dove tenevano le canne áé1 loro cbo¿ , 
<&c. 

I I gloffocomon é defer i t to , per una fpezie 
di tronco í cava to , o caifa, in cui poneva í i 
la cofeia o la gamba: nel fondo del quaie 
v ' era come una m o t a ; e verfola fommiia 
due g i t e l l e , o carrucole di qua e d i l ^ - D i -
ver íe Ürifce o cordicclle di cuojo, legavaní l 

e di 
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e di fopra , e di fotto al luogo 10 c«i v ' 
era la fratrura . Q u e ü e d i fotto erano at-
taccatc aii'affe della r uo í a " , a cui eran v i -
cine : Q u e ü e al di fopra percorrevano le girel-
l e , o ior g i v a n f o p r a p e r g i u g n e r e a l l a í l e , a 
cui puré erano attaccate; cosí che i itte o 
girar dd la ruota , t irava o la parte dél a 
gamba, o della cofcia, che é al difopra del
la f ra t tura , verfo alTinsu ; e quella ch era 
al d i f o t t o , verfo a l l ' i n g i h . 

GLOSSOCOMON, nella Meccanica , é un 
nome dato da Herone ad una raacchina 
comporta di diverfe r uó t e dentate , con roc-
c h e l l i ; che ferviva ad elevare peíi di gran 
m o l e . 

G L O S S O P E T R A , o GLOTTOPETRA , 
nella Storia Natura le , una fpezie di pie-
i r a , che ha la forma d i l ingua di mi fer-
pente i la quale trovafi comuncmente nelT 
Ifola d i M a l t a , e in divcrfs altre par t í . 
Ved i PIETR A . 

I Na tu r a l i f t i fono divií i quanto alia na
tura , ed a l i ' or igine di quefte p ie t re . — 
Steno , de cor por e [olido intra fol idum con
tente, O I . W o r m i s , Differt. de gloffopctra ; 
e Beychio de grojjopetrir Lunebergenfibní , 
ne t rat tano dif iufamente. 

L a volgare ncr ione é queda : che elleno 
fieno le iingue d i ferpenti , pietrificate ; e 
d i qua i l loro nome , che é un comporto 
d i yXtoosot , l ingua , e vnTpu , pietra . •—1 
Q u i n d i puré la loro v i r tü , paífata in tra-
dizione , di curar le morficature de ' fe rpent i . 

Si rscconta , che dopo la vipera , la qua
le m o r d é San Paoio fenza fargli alcun ma-
l e , t u t t i i ferpenti de l i ' I fo la di M a l t a ab-
biano avuta l ' ifteífa v i r t u , e che le gloffo-
petre fon le lingue di quei fe rpent i , m o r t i 
ab antico . — M a q u e r t ' é una favola palpa-
b i l e , che é confutata dalla fola figura del-
\ t gloffopetre\ non avendo elleno niente del
la figura d i un ferpente; ol tre di che fono 
troppo g r o í l e . V e d i PETRIFICAZIONE . 

L a comune opinione de 'Na tu ra l i r t i fi é , 
t h ' elleno fono i d e n í i d i pe fc i , lafeiati su 
la térra dall'acque del d i luv io j e poi pie-
t r i f ica t i . V e d i D I L U V I O . 

A l c u n i fpecificano la forta di pefee ; e 
credono che fia quel lo , che T e o f r a í l o . , ed 
i Greci A u t o r i chiamano tu t f ^ tpuu , ed i 
moderni i l cane-marino. 

Carnerario non íi pub perfuadere che le 
i'lcjfopetre t r ó v a t e i n I n g h i k e r r a , i n Ma l t a , 
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e nelle vicinan^e d i M o n p e l l i e r , fíeno niai ' 
rtate i denti d i un can-mar ino , o d'altro pe
fee . — La principale difficoltk , c h e c g l i f u g -
gerifee, é la picciola quant i ta di fale vo-
lat i le e d ' o l i o che danno per d i r t i l l az ione . 
A l che i l D o t t o r W o o d w a r d rifponde , i n 
difsfa del comune M e m a , che eífendo per 
tanto tempo rtati fepolt i fot to té r ra , n o n é 
maravigl ia che abbiano p e r d u í o la mig l ioc 
parte de' loro pr incipj vo ía t iü . —. Egí i é 
certo che F oífa umane , ed i cranj per tun
go correr d' anni fepolti , non danno la 
quant i ta di tai p r i n c i p j , che avrebboaoda
ta immediate dopo morca la perfona. 

U n altro ferupolo propoí lq da Camera-
r io íi é , che le glojj'opetrie , quando fono 
efpoíle al nudo fuoco, fi convertono in car-
bone , e non in calce; contro quel che é 
flato aíferi to da Fabio Co lonoa . I I D o t t o r 
W o o d w a r d r i fponde, c h e é m o l t o ver i f imí -
l e , che le gloffopetre, nel l ' abbruciarfi , af-
fumano la forma di carbone , avant i che 
a r n v i a quella di calce. 

G L O T T I D E , GLOTTIS , n e l l ' a n a t o m í a , 
una feífura , od uno fcrepoletto nel l a r i n 
g e , che ferve per la formazion della voce . 
V e d i LARYNX. 

La glotttde é i n forma d i una picciola 
l i n g u a ; donde i l fuo nome , da ^«TTCÍ, l i n 
gua . — Per la rteífa ragione i L a t i n i la 
chiamano Ungula ^ cioé i ingue l l a , o picciola 
l i n g u a . 

Per querta fenditura V aria difeende cd 
afcende nel refpirare, nel parlare, nel can
tare , & c . E í l ' ha un apparato di mufcol i , 
co' qual i ella da noi íi contrae , o íi d i la
t a : e d i qua nafce tu t ta la v a r í e l a dei tuo-
n i della v o c e . Vedi V O C E . 

La g lo t th é coper ía e difefa da una fo t -
t i l e e molle ca r t i l ág ine , chiamata l ' ¿ é i -
g lo t t i s . V e d i EPIGLOTTIDE. 

G L O T T O P E T R A . V e d i 1' ar t icol . GLOS-
SOPETRA. 

G L U T i E U S , nel l ' ana tomia , é un norae 
c o m u n e , a tre mufcol i , i ' ufizio de' qual i 
é di eftendere la cofcia. — I I p r i m o , 

GLUT^US major, od i l piü grande , co-
minc ia o nafce fcmic i rco larmentedal loscoc-
cygis , dalle fpine del f ac rum, dalla fpina 
d e U ' i l i u r a , e da un forte l igamento che cor
re tra i l facrum , e i l t u b é r c u l o d e l l ' i f c h i u m ; 
e difeendendo, s'inferifee nella linea afpera, 
quat tro dita per largo di fotto del gran t ro -

B b b chao-
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chanter . V e d i T a v , Ana t . ( M y o l . ) fig. i . 
a. 51. f ig . 6. n . 35. 

GLUTJEUS medius I od i l mezzano, chia-
mato minor, nafce dalla fpina de l l ' i l ium , fot-
to del p r i m o , e s ' inferí fce nella fuperioreed 
efterior parte del gran trochanter . Ved i T a v . 
Anat. ( M y o l . ) fig. 1. n . 50. fig. 2. n u m . 33. 
fig. 6. fig. 7. a. 15. 

GLUTÍEUS minimus, ha la fuá origine , o 
i l fuo pr incipio dalla parte baífa del lato efter-
no deU ' i l i um, fotto 1' antecedente , e s' infe-
ri íce nella parte fuperiore del gran trochan
t e r . V e ü i T a v . Ana t . ( M y o l . ) fig. 7. n . 2. 

G L U T I N A T I V O , Agglutmativo , o Con
glutinativo^ nella M e d i c i n a , e nellaFanna--' 
c i a . V e d i C O N G L U T I N A T I V O . 

G L U T I N E . Vedi C O L L A . 
G L Y C O N I O , Glyconius, nella poefia Gre

ca , e nella Lat ina . •—• U n verfo Glyconio é 
quello che conlla di due piedi ed una f i l ia 
ba . A l m e n o queft' é i l fentimento di Scalige-
r o , i l quale aggiugne , che i l verfo Glyco
nio fu anche chiamato Euripideo. Ved i VERSO . 

A l t r i vogliono che i l verfo Glyconio con-
flaUe di tre pie3!;, ¿i un fpondeo, e di due 
d a t t i l i ; o piuttofto di un fpondeo, di un cho-
r iambo , e di un j a m b o , o di un pyrr ichio ; 
l a qual opinione é la piu feguitata . 

Sic te d iva potens cypri , é un verfo 
Glyconio. 

G L Y C Y R R H Y Z A , nella M e d i c i n a , re-
golizia . Vedi R E G O L I Z I A , o LIQUORIZIA . 

G L Y P H E * , O G L Y P H I S , nella fco l tura , 
e nel l ' architettura , é un nome g e n é r a l e , per 
qualunque cavita , o canale , fia rotondo , o 
terminante i n un angolo; che ferve di or
namento , i n qualche parte . Vedi T a v . A r -
Chít, fig. 28. l l t . X y x . 

* L a voce Greca e yKutpri, che letteralmente 
Jignifica , fcoltura, intaglio , & c , 

FXU Í̂Í é propriamente un incavo fatto nel l ' 
í n c i d e r e , o í c o l p i r e ; o p iu propriamente 1' 
intaccatura nella t eña di una freccia, su cui 
la cordicella paífa . V e d i T R I G L Y P H O . 

G N O M E , yvoyui, o Chria é una cor ta , 
fuccola , e fentenziofa offervazione , rifief-
fíone, o fimile; degna di eíferne fatta con-
í e r v a , e memoria . Ved i SENTENZA , APOF-
TEGMA , & c . 

T a l e é quella di Giuvenale — Orandum efl 
ttt fit mens [ana i n corpore fano . G l i Scri t to-
r i di rettorica diflinguono diverfe fpezie di 
Qnome, fecondo che verfano o confiftono i n 
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paro le , o i n a z i o n i , o nell 'un e ne l l ' a l t ro , 
e le denominano Gnome o chrk verbali at-
tive , e mijle . 

G N O M I , é un ' appellazione che i Cab-
balif t i danno a certo popó lo invifíbile , 
c h e , fecondo ch'effi fuppongono , abita le 
i n t e r i o r i part i della t é r r a , e la r iempie f i 
no al cen t ro . 

I popoli di ta l razza fono rapprefentati 
di picci liífi.ma ftatura, t r a t t a b i l i , ed a m i -
ci agli uomin i | e vengon fa t t i gua rd ian í 
delle m i n i e r e , delle cave di p i e t r a , de' te-
f o n nafeofti , & c . •— Vigenerc l i chiama 
gnomons . •— Le femmine di quefla fpezie 
fono appellate gnomides. 

V igneu l de M a r v i l l e nelle fue Melang. 
d ' Hi j io i re & de Letteraturc j t . 1. p. 100. da 
la relazione di una conferenza con un F i -
lofofo di quella claííe , i l quale fofteneva 
che un inf ini to numero di fp i r i t i abitaffero 
ciafeuno ne 'quat t ro elementi , cioé i l fuo-
co , P aria , 1' acqua , e la t é r ra , fotto la. 
denominazione á i ^ f a l a m a n d r e , á i fy lph i j d i 
ond'mi, e di gnomi j che i gnomi fono i m -
piegati ne l l ' ag i ta re , m o v e r é , ed attware le 
machine de' b r u t i , fopra la tena . 

Fgl i aggiugneva che alcuni Filofofi d i 
qneí la fetta volean , che coteí l i fp i r i t i fof-
íéro di due feffi , per l i due feíTx delle be-
fiie, omacchine moven t i f i j che eglino era-
no ezia' dio piíi o meno pe r fe t t i , giulta la 
differenza de 'bru t i da lor a n i m a t i ; eche ve 
n ' era un inf in i to numero di eftremamente 
picciol i , deftinati ad attuare V inf ini to nu
mero d' in fe t t i degli animalcul i , si di 
quel i i che fon viíibili , come di quel l i che 
non cadono fotto de' n o ñ r i fenfi \ che tut-
t i quefti fp i r i t i i n genéra le governano le 
loro r ifpett ive macchine fecondo la difpofi-
zione delle par t i , o degli o r g a n i , fecondo 
g l i u m o r i , i t emperamen t i , & c , ch 'egl ino 
non fi attenevano a tutte le macchine i n 
diferentemente , ma a quelle proporzionate 
al loro rifpett ivo carattere , e lemento, & c . 
che un gnomo generofo ed a l í i e ro , per efem-
p i o , oceupa ed apprende un ginetto diSpa-
g n a ; un gnomo crudele, una t i g r e , & c . 

G N O M O N E * , negli or iuol i da Solé é 
lo í l i l o , 1' ago o la lancetta di un tale o r i -
u o l o ; Tombra del quale addita o m o í l r a l e 
ore . V e d i OROLOGIO . 

* L a parola e Greca , yvu\imv , che lette" 
raímente Jignifica cih ehe fa conofeere , » 

- che 
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che índica una cofa; a cagton , che lo 

Jíilo d i un oriuolo "Solare indica appunto, 
o fa nota f ora & c . f ' 

I I L m o n e d i ogni oriuolo Solare fuppo-
nefi che rapprefenti ? ^ 
perb i due capi od eftremi di eíío , dne ta-
L n t e hanno a cornfpondere ai pol i I S o i d , 
e Sud. Ved i MERIDIANO. 

GNOMONE , m G e o m e t r í a . Se un paralle-
loarammo fíadivifo m quattro parallelogram-
n ú minor i , pet mezzo di due linee in t e r í e -
can t i f iTe un0 di<luefti parallelogrammi t o l -
gafi v i a ; g l i tre faranno un gnomone , ordi
nariamente chiamato un quadrato , od una 
fquadra . V e d i QUADRATO , e SQUADRA . 

Ovvero , un gnomone, i n un parallelogram-
m o , fi pub diré .che fia una figura formata 
dei due complemen t i , infierne coll 'uno o Tai-
t ro de' parallelogrammi at torno al d i á m e t r o . 
Cos í , nel parallelogrammo A B T a v . Gco~ 
metr. fig. 5. i l gnomon é M - j - A: - f - a - { - N • 
o v v e r o , M - f - N - f - X - f - Z . 

GNOMONE , nel i ' a í l r onomia , dinota un 
iftrumento od un apparato, per mi íu ra re le 
a l t i tud in i meridiane , e la declinazione del 
S o l é , e delle Stelle . V e d i MERIDIANA a l -
t ezza . 

G l i ofíervatori , preferifcono i l gnomone , 
chiamato da alcuni ú gnomone afironoraico ^ ai 
quadranti , o quart i di c i r co lo , piu piccio-
l i j e come piu accurato, e come piíi age-
vole a f a r f i , ed applicarfi . Vedi QuADRAN
T E & c . 

Percib , si g l i antichi come i moderni han 
fatto ufo á e ' g n o m o n i , per le loro o í íervaxio-
n i di maggior momento : U l u g h B e i g h , Re 
della Parthia ^ & c . adoprb un gnomone , Pan
no 1437. i l quale era alto iSo .p ied i Roma-
n i : quello eretto da Ignazio Dantes nella 
Chiefa di San Petronio i n Bologna , Panno 
137(5. era alto 67. p ied i : M. Caf l in i n'eref-
fe un al tro che avea 20. piedi d'altezza , nel
la Chiefa medefima, Panno 1Ó55. V e d i S o L -
STIZIO . 

Ergere un GNOMONE Aflronomico , ed of~ 
fcrvare r altitudine meridiana del Solé con ef-
f o . Ergete uno ñ i lo perpendicolare , di un' 
altezza confiderabile , su la linea meridia
na : N ó t a t e i l punto dove Pombra del gno
mone termina quand' é projetta lungo la l i 
nea meridiana ; mifurate la diftanza di quelP 
e í l r e m o dal gnomone ; cioe la lunghezza delP 
o m b r a . Cos í a vendo v o i P altezza del g m -
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monCi e Ja lunghezza dell'ombra ; fác i lmente 
troverete la meridiana alt i tudine del Solé . 

Supponete , ex. gr. T S ( T a v . Optica , 
fíg. 13 . ) 'ú gnomone, e T V la lunghezza delP 
o m b r a . Q u l , ful triangolo rettangolo S T V , 
avendo i due la t i T V , e T S ; P angolo V , 
ch' é la quantita delP altezza del Solé , t ro -
vafi con quef t ' ana log ía : c i o é , come la l u n 
ghezza delP ombra T V : é alP altezza del 
gnomone T S : cosí é Pintero feno : alia tan
gente delP altezza del Solé al di fopra delP 
O r i z o n t e . 

O v v e r o , piu accuratamcntc , c o s í : - Fa-
te una perforazione circolare i n una lamina 
o piaftra d' ottone , si che trasmetta tan t i 
raggi del Solé , che bafiino per efibire la 
fuá immagine ful fuolo : fermate la paralle-
la alP Orizonte i n un luogo a l t o , opportuno 
per P oí lervazione : lafeiate cadere una linea 
ed un p iombino , con cui mifuriate P altez
za della perforazione dal fuolo . A v v e r t i t e 
che i l fuolo fia perfettamente eguale, e pun
tualmente Orizontale ; e fia fatto blanco 
per tu t to , affinché moftr i i l Solé piii d i ñ i n -
tamente . Difegnatevi fopra una linea m e r i 
diana , che paífi per i l piede del gnomone , 
cioé per i l punto additato dal p iombino : 
n ó t a t e i punt i eftremi del d i á m e t r o del Solé 
su la linea meridiana K ed I , e da ciafeuno 
fottraete una linea retta eguale al femidia^ 
metro delP apertura; cioé K H , T a v . Af i ron . 
fig.57. da una parte, e L I dalP altra . A l l o r a 
H L fara P immagine del d i á m e t r o del S o l é , 
che biffecata in B , da i l punto su cui i raggi 
cadono dal centro del S o l é . 

Ora , avendo la linea retta A B data , e 
n ía ta pur Paltezza áe \gnomone , con P a n g ó 
lo A retto ; P a n g ó l o A B G , o Pal t i tudine 
apparente del centro del Solé , f ác i lmen te 
t rovera í í i : impe rocché , afiumendo uno de' 
dati l a t i A B per raggio , A G fara la tan
gente delP angolo oppoflo B . Dite poi ; co
me una gamba A B : é alP altra A G : : cosí 
é P intero feno , alia tangente delP ango
lo B . 

G N O M O N I C A , ji&fíonvLtí i Parte di de
lineare o coftruire crologi da Solé ; od an
che L u n a r j , & c . fopra un dato p iano . V e 
di OROLOGIO da Sote & c . 

EIP é cosí detta , perché moflra come po-
ter trovar Pora del giorno & c . con Pombra 
di un gnomone , o í t i i o . Ved i GNOMONE , 
OMBRA , & c . 

B b b z GNO-
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GNOMONICA Colonna. Vedi l 'articolo C o 

t O N N A . 

GNOMONICO polyhedro . V e d i P art icolo 
P o L Y E D R O N .* 

G N O S I M A C H I * , una fetta antica di 
religione , i l cui carattere di f t in t ivo era , 
profeflaríi nemici di ogni í ludiata cognizio-
Ue nella T e o l o g í a . Ved i GNOSTICI . 

* L a parola e Greca y yi'mai^axos q. d. ne-
mico ¿ella fapienza, o ¿ella cogniziorte. 

SanGio.Damafceno d ice , ch ' eg l ino era-
no intieramente avver í i a tut te le g n o f i á á 
Cr i f t ianef imo, cioé a tu t ta la fcienza , o co-
gnizione technica di effo . Riputavano f a t i -
ca inut i le cercar gnofi o notizie nelle SS. Scrit-
ture ; credevano che D i o non eíigeffe altro 

i u o m m i , fuorché buone opere; e che 
pero era mol to meglio camminare con grande 
fempl i c i t a , e non efíere íbl leci t i i n to rno a' 
dogmi della vi ta gnoftica» 

A l c u n i A u t o r i prendono la parola ¿ w y ^ m 
un figniíicato píü eñe lo ; e vogliono che ne' 
p r i n i i t i v i _ tempi del C r i í l i a n e s m o , ella i n o l -
tre coincidefle gran fatto con quel che noi 
chiamhmo fpmtHalita , e h v i t a gnaflica y o 
contemplativa y yVV-ÍKV irpoty^xTetoc. N e l quaí 
fenfo xGnofimaehi debbono eflere ftáti i ne
m i c i della v i ta fpirimale y che contendeva 
no nondovesfi far altro che opere buone i n 
tu t ta la fempl ic i tk ; e biafí.mavano quell i , la 
mira de'quali era ind i r i zza í a a r ender í íp i i t 
perfetti per mezzo della meditazione , di una 
pía profonda notizia ed i n v e ñ i g a z i o n e del-
íe dottrine^ e de' mifter; della religlone , e 
degli efereiz] pih fuhlimi e piü a t k a t t i . V e 
di MÍSTICA , & c . 

G N O S T I C I * , antichi e r c t i c i , famofi fin 
dal primo naíc imento del Criftianesmo 5 p r i n -
cipalaiente nelFOriente . Ved i ERÉTICO. 

* L a parola e Greca , yvaTmií , e Jtgmfi-* 
ca y uno che sa, u m fcimziato , un f a g -
gio y un illuminato , un [Dir ímale ; da 
yivwa'acú , cognofco , intelligo , 

I I norae -¿i gnofiica £Ú ado í t a to da colo
r o che aderivano a quefta fetta y come fe 
eglino íoífero i 10! i che a vean la vera co-
gnizione del Criinanismo .. Quindi é , che 
rigaardavano íutt i gli a j t r i Cr i f t iani , come 
|x.;.rone ignoranti, femplici, ebarbare, che 

' fpiegavano ed interpretavano i facri ícritti 
m íroppo baífa , l e í t e ra l e , e meno edifican
te Bgniíicazione o. 

D a p r i m a , i gnoftki fm'ono foltanto i F i -
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íofofi , ed í bravi ingegni di quei tempi ; 
che íi avean formato un peculiare fiftema 
di T e o l o g í a , coerente o accomodato a l l a F i -
lofofia di Pitagora , e di Platone , con la 
quale conciliavano tut te le loro interpreta-
zioni della S. Scr i t tu ra . M a 

I n appre í fo , G N O S T I C I , diyentb un no-
me g e n é r i c o , comprendente diverfe fette , 
e p a r t i t i d i e r e t i c i , che inforfero n e ' p r i m i 
íeeolí ^ e che , q u a n í u n q u e difcordaífero fra 
lo r^ quanto alie circoftanze , pur flPaccor-
daVano t u t t i i n alcuni comuni p r i n c i p j . T a -
Yi furono i Va len t in ian i , i Simoniani , i 
Carpocraziani , i N i c o l a i t i , & c . V e d i SI 
MONIANI , & c . 

G N O S T I C I , fu t a lo ra t t r ibu i to ancora piíi 
peculiarmente ai fucceífori de' p r i m i N i c o l a i 
t i e Carpocraziani nel fecondo fecolo, dopo 
di aver lafciati i n o m i de ' ior p r i m i A u t o 
r i . ' V e d i CARPOCRAZIANI , N I C O L A I T I . 

Quel l i che foífer vaghi d ' i n fo rmar f i ap-
pieno di tut te le coftoro d o t t r i n e , fantaíie , 
e v i f ion i , poífono íeggere S. Ireneo, T e r -
t u l l i a n o , San Clera . Ale í íandr . Origene , e 
S. Epi fanio ; ma fopra tutti , i l primo d i 
quefti Scri t tor i , che riferifce i loro fent i -
men t i per dí ífufo , e li combatte e confuta 
nel medefimo tempo y per verita ei íi fer-
ma pin e fpre í íamente fopra i Valent in iani , 
che fopra al tra forta di gnojlici ; ma addi
ta i principi generali fopra i quali tutte Is 
loro falfe ed erronee opinioni eran fonda-
t e , ed il método che feguitavanonello fpie-
gar la Scrittura. 

E g l i li accufa d'introdurre neíía re l íg io-
ne certe vane e ridicole genealogie , c ioé 
una fpezie di procefliom o emanazioni di
vine y che non avean altro fonclamen-to j 
fe non fe nella lor fantafia. Vedi Í E O N . 

I n fatti,. i gnof tk i confeífavano , ehe que-
fti E o n i , o queíle emanazioni , non fi tro-
vavano efp-reííamenté n e g ü Scritti íacri j 
ma iní i l levano nel medefimo tempo che 
Gesu C r i ñ o le avea. accennate per via d i 
parabcle, a coloro che lo intefero. 

Fabbrkavano la lor T e o l o g í a non folosu 
g l i Evangelj . , e su 1'Epiftole di S . Paoloj 
ma anco su la legge di M o s é , e su i Pro-
feti . Quefte ultime leggi principalmente 
erano lor di p ro fk ío , . a cagtone delle al le-
gorie , e delle allufroni di cu-i abbcndano- ' 
e che fon capaci di vane inrerpretaziom. 

A v c v a a o i n un preaio fingolaxe Ü- pn-!>* 
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: i k l Vangelo di San Giovanni ; dove 
s ' immaginavano di vedere gran earte de Jo
ro E o n i , o delle l o roemanaz ion i , lotto ^ r -
bo , v i t a , luce, & c . Dividevano tutxa l ana -
tura i n tre fpezie d'efíeri ; hyhco , o mate-
riale ; tfychico , o an íma le ; e pneumattco , 

Sur un principio conf imi ie , d i í n n g u e v a n o 
altresi tre forte d' uomin i ; matcnah , am-
mal í e f p m t u a l i . I p r i m i , ch'erano raa-
teriafi , ed incapaci di cogmzione , mevi ta-
bilmente perivano si l 'anima come i l corpo: 
i terzi , quai pretendevano d'eflTere i gnofiici 
m e d e í i m i , erano t u t t i certamente f a l v i : g l i 
f fychici , o an imal i , che erano di mezzo 
tra g l i a l t r i due gener i , erano capaci di fal-
varfi o d a n n a r í i fecondo le loro buone , o 
male a z i o n i . 

L'appeilazione di GNÓSTICO talvolta an
cora la t roviamo i n un fenfo buono , ap-
preffo g l i ant ichi Scri t tor i ecclefiaftici , ed 
i n particolare app^íTo C l e m , iVIeffandiino , 
che nella perfona dél fuo gnojiico , defcrive 
i caratteri e le qualita di un perfetto Cr i f t ia -
no . — E g l i mette m o l t ' opera e fatica su 
queí ío purtto nei fet t imo l ibro de' fuoi Stro-
mata , dove fa vedere , che niuno fuorché i i 
gnojiico , o la perfona fcienziata o intel l igen-
te ha re l igión vera . E g l i a íferma, che fe tbf-
fe pofíibile che la cognizion di D i o íi fepa-
raífe dalla eterna falvczza, i l gnojiico non íl 
farebbe 1crupolo di fcegliere la cognizione i 
e che fe D i o g l i p romet te í fe 1' impuni t a neí 
fare una cofa, contro cui una volta s' é d i -
chiarato , o g l i offeriffe i l cielo con quefle 
c o n d i z i o n i , nulladimeno egli non akerereb-
be ma i un á t o m o delle fue mi fure . 

I n queí io fenfo , i l citato fanto Padre parla 
de' gnojiiei per oppofizione agli eretici del 
m e d e í i m o neme ; affermando, che i l vero 
gnojiico ha invecchiato nello i ludió del la Sa
cra Scri t tura i e ch' ei conferva la dottr ina 
ortodofla dcgli A p p o í b l i , e della Chiefa : lad-
dove i l falfo gnojiico abbandona tutte le t ra-
dizioni Appoftoliche , quafi credendo sé íteflo 
P^u faggio che g l i A p p o f t o l i . 

Per u l t imo i l nome g-nojiieo, che or ig ina l 
mente fu i l piu gloriofo nome , diventb infa-
f16,'. P̂ 1" ê feiocche evane opin icni , e per 
Je duTolute vite di coloro che lo portarono 5 
a un dipreffo , come oggidi veduto abbiam 
fuccedere nel nome di ¿uietijia . di pietijia , 

Vedi Q U I E T I S M O , &C. 
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G O , Anclare , é un t e r m i n e , o quafi una 

fo rmóla nella legge Inglefe , che ha una fpe-
ziale í ign i f i caz ione . C o s í , to gowithoutday^ 
e to go to God , dinotano 1' iíleíío che 1' ef-
fere lafeiato andaré libero , ed affolto , ef-
fere licenziato dal tribunale , e andarfene con 
D i o . 

G O B E L I N S , una lodata e celebre m a n i -
fattura , introdotta e í labil i ta a Parigi nel 
borgo San Marcel lo ; che confiíte i n tapez-
zerie , ed a l t r i guernimenti , per ufo della 
C o r o n a . Ved i T A P E Z Z E R I A . 

L a cafa, od i l luogo dove íi promove e íi 
efeguifee quefta manifattura , fu edificata da 
due f r a t e l l i , Egidio , e Giovann i Gobelins, 
t i n t o r i eccel lent i , ed i p r i m i che recarono a 
Parigi i l fecreto di tingere nel bel colore 
fcarlato , noto ancora dal loro nome ; fic-
come é noto e celebre i l fiumicello Bievre , 
su le cui r ive eglino flabil irono la loro T i n -
toria ; e che i n oggi non paíTa fotto al tro no
me , che fotto quello di fiume des Gobelins. 

Fu nel l ' anno i 6 6 j . che quefto l uogo , fin 
al lora chiamato la folie de Gobel'm, cambib 
i l fuo nome i n quello di hotel royal des Go
belins , i n confeguenza di un editto di L u i -
gi X I V . 

M . C o l b e r t , avendo r l í l o r a t i , e con nuo-
va f m a g n i í k e n z a arr icchi t i e perfezionati i 
palazzi del R e , particolarmente i l Louvre , 
e le Tu i l l e r i e , comincio a penfare di fare 
de' fo rn iment i convenevoli e p roporz iona t í 
alia grandezza di quegli Edifizj : con quefta 
mi ra ei radunb t u t t i i piü valen t i Maeftr i e 
Profeííori , nelle diveríe a r t i e manifatture , 
fparfi per t u í t o i l Regno j i n particolare p i t -
t o r i , tapezzier i , f e u l t o r i , o ref ic i , e b a n i ñ i , 
& c . e con generofe offerte , ftipendj, p r i v i -
legj , & c . ne fe venire degli a l t r i dall 'eftra-
nie N a z i o n i . 

E per rendere i i propofto í l ab i l imento piíi 
fermo e durevole, induííe i l Re a comprare 
i Gobelins , perché i v i íi aveífe a lavorare ; 
e compofe un íifteraa di l e g g i , o di gover-
n o , i n 17. a r t i c o l i . 

C o n quefti provedefi , che la mío va fab-
brica o manifat tura abbia ad eífere ^fotto i ' 
amminiftrazione del fopraintendente agli E -
difizj del Re , alie a r t i , & c . che g l i ordina-
rj maeftri di eífe averanno ad informarí i e 
giudicare di tutte le a z i o n i , o proceíTi , re-
.catl contro qualcuno ¿i coloro che javorano 
nella detta Fabbrica , i loro fubordínati , e 

á i p e i v 
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dipendenti í che n iun al t ro lavoro od opera 
d i tape'zveria potra effere introdot ta da fora-
ñier i paefi , & c . 

I Gobelins fono fempre da poi ñ a t i la p r i 
ma manifattura di q u e í k fpezie nel mondo , 
•La quantita di bel l i í í lme e nobil iff ime ope
r e , da c o t e ñ a fabbrica ufcite ; ed i l nume
ro d i va lent i f f imi a r t e f k i , qu iv i educat i , fo
no incredib i l i . I n f a t í i , i l prefente florido 
flato delle A r t i e del le manifatture i n Fran
cia f i r íconofce i n gran parte di qua origina-
t o . I l lavoro di tapezzerie fopra t u t t o , é la 
lor gloria , e i l lor capo d'opera . F i n c h é du-
rb la fopraintendenza di M . C o l b e r t , e del 
fuo fucceífore M . de Louvois , dicefi che la 
fat tura delle tapezzerie , o degli arazzi fia 
ñ a t a efeguita f in ad un grado di perfezione, 
non punto inferiore a quel che un tempo han-
no fatto g l ' Ingle í i ed i F i a m i n g h i . 

Le battaglie d'Aleffandro , le quattro S ía -
g i o n i , i quattro E l e m e n t i , i palazzi del Re , 
ed una ferie delle azioni pr incipal i di L u i g i 
X I V . dal tempo del fuo maritaggio fin alia 
pr ima conquifta del la Franche C o m t é , lavo-
rate su i difegni di M . Le Brun , direttore 
deíla manifattura des Gobelins , fon capi di 
opera nella loro fpezie. 
_ G O C C I E , nella Me teo ro log í a . V e d i i'ar-

t i co lo PlOGGIA . 
La forma sferica, i n cui le pocce de"1 flui-

d i fi riducono o conformano , é un f enóme
no , che ha non poco imbarazzati i Filofofi . — 
Lafoluzione che veniva data comunemente , 
e ra , _ che la preffione equabile uniforme deil ' 
ambiente , o de IT atmosfera fopra incomben-
te íb"ignevalei i n quefta forma o figura . - M a 
quefta fpiegazione non pub piu a lungo cor-
rere 5 dappoiché abbiamo i n oggi trovato che 
i l f enómeno iíleíTo fegue nel vacuo egualmente 
che ne l l ' a r i a . 

I filofofi Neutoniani T afcrivono al l ' at-
t raz ione , che eífendo maggiore tra le diver-
fe particelle de' fluidi , che tra eíTe e quel le 
del mezzo ( m é d i u m ) , fono , direm quafi , 
concén t r a t e , e recate cosí dapreffo Tune alF 
a l t r e , ed i n cosí r i í t re t to g i r o , che mai cf-
íer po f í ano : i l che non puo fa r f i , fenza che 
diventino e í ieno sferiche * . V e d i SFERÍ-
CITA1 . 

* Cosí i l Cav. I f . Neuton: G u t í a r e n i m 
corporis cujusquc fíuidi , u t f igu ram glo-
bofam inducere conentur , facit" mutua 
pa r t i um fuaruna a t t ra^ io i eodem m o -
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do quo tér ra mariaque i n rotundi ta tcm 
undique conglobantur , par t ium fuarum 
a t t r a í l i o n e mutua , qua! eft gravitas , 
Opt. p . 358. Ved i ATTRAZIONE . 

GOCCIE , nella Medicina , un r imedio 
liquido , la cui do fe é fiimata o l imi ta ta 
con un certo numero di gocce . V e d i M E 
DICINA . 

U n piccolo a b b a í f a m e n í o ) od oppreffione 
di fp i r i t i , dice i l Do t to r Cheync , parlan
do del feíío debole, negli acceffi de' v a p o r i , 
& c . richiede Gocce, che fác i lmen te van giíi 
e s! inghiot tono per medic ina . Le gocce tan 
fuffeguire i forfi , ed i forfi fann® adito e Ara
da a piü f o r f i , finché fi viene a non aver r i -
guardo a pe i b , né a mifura . Piu for t i e piu 
vigorofi acce í í i , cag iona í i da quef t i , recano 
ulteriore neceffita , fopra neceffita , e di 
gocce 5 e di forfi , e di fogliettine , finché áll* 
u l t i m o , & c EJfaj/ on Health , Saggio 
fopra la Sanita. 

GOCCE Inglefi , o Gocce vo la t i l i Inglefí , 
gut t£ Anglicanx , é un liquore efiratto per 
v ia del fuoco da un gran numero d' ingre-
dienti , e fperimentato per un r imedio con-
tro le coagulazioni del fangue , contro le 
o f t ruz ion i , le apopleífie , le febbri maligne , 
i l va juolo, & c . 

I l fuo inventore fu i l Do t to r Godcíard , 
Medico di L o n d r a . I I Re Cario I I . ebbe af-
fai briga e difficolta per procacciare da l u i 
e comperare i l fecreto , ancorche ofTenífe 
5000. l i re f te r l . N e venne nulladimeno a ca^ 
po finalmente ; ma i l Medico pretefe di ñi
re al Principe un favore , nel comunicar-
glielo a quefto p a t í o . — D i qui é , che i l 
r imedio prefe i l nome di gattx Anglicanx * 
V e d i GUTTJE Anglicancs. 

G O C C I E , O G O C C I O L E nel l ' a rch i te t tu ra , 
un ornamento nel l ' intavolatura D ó r i c a , che 
rapprefenta gocce, o picciole pallot tol ine , i m 
mediatamente ío t to i t r i g lyph i . Ved i Tav> 
Archi t . fíg. 28. l i t t . t ed 0 . V e d i anco T R I 
OL Y PHO . 

G O C C I O L A T O J O , o Lacrimato'o { L a r -
mier i n Francefe ) un m e m b r o , neH'architet-
tura , maíficcio , p i a t í o e quadro , della cor-
n ice , tra la c i raaía e l 'ovoío j cosí ch i a ma
to dal fuo u f o , che é difperdere 1' acqua , e 
farla cadere i n dulanza dal m u r o , gócela a 
goccia , e quafi a l a c r ime . V e d i T a v . A r c h i t . 
fígg. 9. e 24. l i t . d . fig. 28. l i t . / . 

11 larmier , lacr imatoio , gocciolatoio , é an-
ebe 
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che chiamato C o m í a . Ved i CORONA J e 
CORNTCE . 

G O C C I O L E . Ved i G O C C I E . 
G O D - G I L D , nelle noftre antiche confue-

t u d i n i , á h che é of&rto a D i o , o p e r i l í u o 
culto e f c rv ig io . Vedi G I L D . _ 

G O L A la parte antenore di un a n í m a l e 
tra la tefta e le í p a l l e , dov' é la canna della 
sola, o re fofago. Vedi C O L I O . 

I medici inchiudono lo t to la voce gola } 
tut ta quella cavita che pub effere veduta , 
quando la bocea é ípa lanca ta . V e d i ESÓ
FAGO e BOCCA. 

Talvo l t a é chiamata Iflhmus , a cagione 
della fuá anguftia , e perché fomiglia a l -
quanto a quegli ñ r e t t i che i Geografi chia-
mano i f t h m i . V e d i F A U C E S . 

G O L A , i n A r c h i t e t t u r a , dinota una Tor
ta di pezzo concavo, p iu aperto , e largo , 
ma meno profondo che una feozia \ f i ufa 
particolarmente ne' riquadri , i n certe cor-
n i c i , ed a l t r i pezzi a modo di t e k j o . — 
V e d i T a v . Arch i t , Ég< 6. ed 8. Ved i anco 
SCOZIA . 

G O L A edun Camino, é la parte tra i l r i -
quadro , e la fommita della cappa . V e ne 
fono diverfe f o r m e , d i r i t t e , perpendicolari , 
a campana , & c . 

G O L A s'ufa par iment i per i l eolio d^ina 
colonna ; e p iu propriamente chiamafi collari
n o . V e d i C O L L A R I N O . 

G O L A , nella For t i f icaz ione , é i ' ingreffo 
d' un baftione, o d' un r ive l l ino , o d' altra 
opera eí leriore . Ved i BASTIONE , R I V E L L I 
NO , & c . 

L a gola d u n bajlione é quel che reña dei 
l a t i del po l ígono di una piazza , dopo t o l -
tane via la cortina : nel qual cafo fa un ango-
lo nel centro del b a ñ i o n e . - Ta le é A H D 
T a v . Fort if . í g . i . 

N e i baftioni p ia t t i , la gola é una ret
í a linea su la c o r t i n a , che pende tra i due 
f ianchi . 

GOLA cTunamezza-luna , o d'un r ive l l ino , 
e lo fpazio tra i due eftremi delle lor facce, 
attacco alia piazza. 

La ¿o/a ¿el e altre opere efteriori , é l ' i n -
tervalio tra i loro la t i attacco al foffo. 

i u t t e le gole hanno da eífere fenza para-
pett i • a l tnment i g l i aífedianti eífendoíi i m -
padromti d iun ' ope ra , fe ne potrebbono fer-
v i r c per difenderfi dagli fpari della piazza : 

G O M 385 
ond' é che fono folamente fortifícate con pa-
lizzate , per imped i ré le forprefe . 

.M^¿Ü-GOLA é quella parte del p o l í g o n o , 
t ra i l fianco, ed i l centro del baftione, come 
A H . Ved i M E Z Z A - ^ . 

G O L F O * , nella G e o g r a f í a , un braccio , 
o parte d e l l ' O c é a n o che corre dentro te r re . 

* L a parola e Italiana , che alcuni dedu* 
cono dal Greco KoKiro?, feno ; e quejla da 
Guichart f i f a venire daW Ebreo , 

. g o b ; du Cange adduce per origine ^ / g o l 
fo la parola barbara Lat ina gulfum , o 
gulfus , che ftgnifica lafieffa cofa. 

T a l e é i l golfo di Venez ia , chiamato an
che i l mare Adriát ico ; i l golfo di Lione , 
i l golfo di Meffico , d i Florida , & c . V e d i 
OCÉANO. * • 

I I golfo rigorofamente íi di í l ingue dal ma
re , i n quanto che i l mare é piu grande . 
V e d i M A R E . 

D a un feno , o cala f i di í l ingue per ef
fere i l golfo maggiore che un feno , o pic-
colo r e c e í í b . 

A l c u n i vogl iono che fia eífenziale d' u n 
golfo 1' internarfi e correré fra terre per v i a 
di un qualche í l r e t to , o paífaggio angu í lo . 
V e d i STRETTO . 

I l mare é fempre piu pericolofo v ic ino ai 
go l f , a cagione che le correnti íi van ferran
do e facendofi piu gagliarde e gonfie dalle 
cofte o fpiaggie . \ 

G O M E N A * , una fuñe , un canapé , o 
corda di tre fila o cordoncell i , groífa e l u n -
g a , ordinariamente di canapé , che ferve a 
tenere i vaícell i fermi su Tancora, a r i m u r -
chiare nav ig l i ne' fiuroi grandi , & c . Ved i 
ANCORA . 

* La parola cable Inglefe o Francefe che 
corrifponde a gome na , vien dal l ' Ebreo 
Chebel , corda . D u Cange la deriva 
daW Arábico , H a b í , corda , o habala 
vincire , legare . Menagio , da Capu lum 
o cabulum ; e quefia dalla Greca nxpiiKcs, 
o dalla Latina , Camelus . 

Quefto termine ( e fopra tu t to i l Francefe 
Cable ) s' applica fovente a tut to i l corda-
me che íi adopera per alzar pefi grandi , 
col mezzo di a rgan i , d i ruó te , di carruco-
le , ed a l t r i fimili ingegni : ma i n rigore , 
gomena {cable") non íi applica acorde di m i -
ñor circonferenza che di tre pol l ic i . V e d i 
COR DA ME , CORDA , & c . 

Ogni 
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O g n i gomena, o corda ( cable ) di qualun-

que groí tczza ella fia , é comporta di tre 
cordoni 5 ogni cordone di tre fila o capi grof-
fi; ed ognuno di q u e ñ i , di un ccrto numero 
d i fila fcempie, piu o m e n o , fecondo la de-
í l ina ía groffezza della gomena . 

Per fare una gomena: dopo forma t i i cor
d o n i , o le funicel le , fi adopran de'bafioni ; 
che pr ima fi paffano tra cotefte funicelle , 
affinché pofllno meglio girare ed effere piíi 
regolarmente attorte od intrecciafc aífieme . 
E perovviare a qualnnque ingarbul lamento , 
fi appende un pefo all 'eftremita di ogni fu-
niccl la . E í í e n d o la gomena o corda attorta 
quanto fa di mef t ie r i , fi diftorce di nuovo tre 
o quattro g i r i , affinché i l r e ñ o ritenga me
glio la fuá pofizione. 

I I numero di fila , onde ogni genere di 
canapi , o gomene fi dee comporre , é í e m -
pre proporzionato alia fuá lunghezza e grof
fezza ; e da quefto numero di fila, fon de
te rminad i l fuo valore e i l fuo pefo . U n a 
corda di tre pol l ic i di circonferenza , o di 
un pollice di d i á m e t r o , confia di 48 fila or-
tiinarie , e peía 192. l i b . una di 10. pol l ic i 
d i circonferenza di 485 . fila , e peía 1040. 
l i b , Mn̂ . gomena di 20. pol l ic i di 1943.613, 
pefa 7772. l i b . — I mar inar i d i cono , The 
cable is well la id , quefia gomena é ben la-
vorata o fatta . 

Guernire una gomena , é legarla in torno 
con cordicelle , con pezzi di tela , & c . pe rd i -
fenderla , acciocché non fi logori fra g l i oc-
chi per ove p a í í a , 

I mar inar i Inglef i hanno diverfc efpreífio-
n i , circa Fufo e fcrvizio de lie gomene: e.gr. 
To fplice a cable, é congiugnere due capi di 
corde , o attaccarne due pezzi aífieme , intrec-
ciando edinferendo le diverfe funicelle d 'una 
corda nell 'altra . — T o coil the cable , f a r s u , 
o ritondare ed avvolgere i n g i r i od avel l i la 
gomfaa & c . — 

Pay more cable , la ida me di piíi fuori 
del vafee lio , affinché i l battello che porta 
F ancora piü fác i lmente la cali nel mare , 
& € . — 

Ogni vafcello m e r c a n t i í e , per piccolo che 
fía , ha tre gomene , cioé la gomena pr inc i -
pa le , o maeftra ( mafier cable ) c h ' é quella 
del!' ancora maggiore j la gomena ordinaria , e 
Ja picciola . 

L ' ordinaria lunghezza della grande é 110, 
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o 120. fathms , o braccia . Q i i ind i , fuí 
mare 

Lunghezza d1 una G O M E N A , fi prende per 
una mifura d i 120. {fathoms) mifura di fei 
p i ed i . 

G O M E N A T E fcanalature, ne l l 'Arch i te t -
tura , fono que' fcanellamenti , che fono em-
piu t i con pezzi r igoníi a forma di gomene. 
V e d i SCANALATÜHA . 

G O M E N A T O o amrc ig l ia to , n e l l ' A r a l -
dica . V e d i CORDATA , e CROCE . 

G O M I T O , 1' eílerior angolo , fatto dalla 
fleífura o plegatura del braccio . V e d i BR AC-
CIO . 

QuelP eminenza, su cui pofa , o regge i l 
braccio , chiamata ¿ow/Vo, appreífo i L a t i n i 
é detta cubitus , ed appreífo i Greci ay&au, 
e da a l t r i oXiKpuvov . Ved i A N C Ó N , C O L E -
CRANON. 

GOMITO , ufano di chiamare g l i A r c h i -
t e t t i , i M u r a t o r i & c . un angolo ot tufo di un 
muro , di una fabbrica , o di una firada , chg 
i l fa de v i are dalla fuá dr i í t a l i nea . 

G O M M A , GUMMI , un fugo vegetabile 
che fuda, o íli l la p e r l i p o r i di certe p ian te , 
ed i v i s' indura i n una maífa tenace e t r a í -
parente . Ved i PIANTA . 

La Gcmma é propriamente uno degli umo-
r i , o fughi della corteccia : ei viene di la 
eftratto per forza del calor del S o l é , i n for
ma di un umor glutinofo ; e la fleífa cagionc 
é pur que l la , che dipoi lo ifpeffifce, lo con-
cuoce , ed i l rende tenace . 

I I carattere chiraico del le gomme, per cui 
elleno fono di í l in te dalle refme , e da a l t r i 
íughi vegetabili , é , che elleno fono diífo-
lub i l i ne l l ' acqua e nello fie fio tempo inf lam-
mabi l i al fuoco. M a oíferveremo che que fio 
carattere efelude una gran parte delle dano i 
chiamate comunemente gomme. V e d i M E N 
STRUO , A C Q U A , e F u o c o . 

I n genéra le le gomme fono piu vifeide , 
e meno fr iabil i j e generalmente diífolubi-
l i i n uno menftruo acqueo ; laddove le re-
fine fono piü fulfuree , e richiedono un dif-
folvente fpiritofo , od oleofo . Boerhaave 
confidera una gomma per una fatta d i graf
io o pingue faponaceo , che , oltre i l fuo 
principio oleofo , che ha i n comune colla 
refina , ha qualche altro ingrediente , che 
lo rende mifeibile con i ' acqua . V e d i R E 
SINA . 

Le 
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Le gomme fono difíerenti , fecondo í áM-

ferenti a l be r i , radici , & c . da donde lacr i -
mano o fíiilano f u o r i . — A l c u n i A u t o r i le 
dif t inguono in acquofe, ereftnofe : le p n m e , 
fono le diíTolubili neli'acqua , nel v i n o , ed 
i n fluidi ílraieilianíi ; le feconde , quelle 
che fon dilTolubiü folamente nell o l i o . — 
A q u e ü e due alcuni aggiungono una terza 
fpezie a n ó m a l a ; cioé le gomme ío lüb i l i 
con grande difficolta , fia neli 'acqua , fia 

n e ^ ° ^ ia císíTe dclle gomme, ordinariamen
te fi noverano, la gomma anime , T arábi
ca la gutta , T a d r a g a n í h a , l 'amraoniaca , 
Taifa fsetida , i l bdell ium , i l ba l fámo , i l 
bengio ino , la canfora , i l copal , i ' e l e m i , 
I ' i ncen fo , l ' euphorb ium , i l c a l b a ñ ü r a , la 
lacea, la mar ina , la m i r r a , r o l i b i n u m , i l 
fagapenura, i l fanguis draconis , l a fa rco l la , 
la ftafte , la ftorax, la tacamahacha, la tre
mentina . V e d i ciafeuna deferitta fotto i l fuo 
proprio A r t i c o l o . 

Teofrat io parla d' una maniera di m o l t i -
plicar le piante , efeguita per l achrymaí , 
col mezzo della gomma o refina; raa A g r í 
cola crede , che c h fia folo praticabiie , 
dove v i fien nella gomma de1 f e m i . 

GOMMA An ime , é un fugo refinofo che 
{l i l la da un a ibero chiamato da' Portoghefi 
í o m b a r i , i l quale crefee i n diverfe part i 
dell ' America . Quefta gomma é aífai dura 
e trasparente, e di un odor g r a t o , non di f-
fimile dall ' ambra : non fi difeioglie ne l l ' 
acqua, né n e l l ' o l i o , e per confeguenza non 
fi novera propriamente per una gomma . 
I n luogo d i c i t a , viene foft i tui to fpeífe fia-
te i l copal . 

GOMMA Aráb ica , chiamata anco , Te-
haica, Saracenica, Babi lónica , ed Acanth ina , 
dai l u o g h i , o dall 'albero che la producono, 
é l ' umor di un picciol albero che crefee i n 
t g l t t o , della fpezie della caíTia , chiamato 
i n Latino Acacia vera . Eí l ' é aífai trafpa-
rente, glutinofa su la l ingua , quafí in f ip i -
da al g u ñ o , e at torcigl iata un poco a ma
niera d' un verme. 

Reputafi buona per i n c r a í f a r e , per tura
re i pori , per fpuntare g l i acumi delle 
troppo pungenti medicine , e temperare P 
acrimonia della trachea nelle toffi , & c . 

GOMMA Gut ta ^ o gutta gamba , o ghit ta-
gemou, popolarmente gamboge , é una gom
ma refinofa , portataci dal Regnodi Siam , & c . 

Tom. I V , 
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i n pezz í grandi , i n forma di falf iccie, du-
r i , rompevol i , e g i a l l i . 

Efee a rtille daH' inc i í ion i fatte in un cer-
to arbofceilo fpinofo, che ferpeggia e mon
ta su g i i alberi v i c in i . E l l a purga v i o -
lentemente si di fopra come di fotto ; ed 
é in particolare adoperata nclie idropifie , 
nelle fcabie , o rogna , & c . ma é perico^ 
lofa . -— Serve panment i a fare un color 
g i a l l o , per dipingere in min ia tura . V e d i 
M í i N I A T U R A . 

GouuK-Senega , o feneca , é la gomma 
ordinariamente venduta dai droghi í l i per 
gomma a r á b i c a , a cui raflforaiglia gran fatto 
e quanto alia forma e quanto alia v i r t u : ell* 
é o bianca , che piega al giallo , o di un pro
fondo color d ' ambra , trafparente, & c . S t i l -
la da un arbufcello fpinofo , aífai frequente 
n e l i ' A f r i c a . La gomma fenega ci vien por
tara dal Senedal 3 donde il d i lei n o m e . 

GOMMA , nel linguaggio de' g i a r d i n i e r i , 
é una malat t ia che viene agli alberi di f rut -
to , della fpezie de' f ru t t i d' oífo , come 
pefehe, fuf ine , albicocche, cerafe & c . V e 
di M A L A T T I A . 

L a gomma é una fpezie di cancrena , 
che na íce dalla corruzione del fucchio, od 
umor nu t r i z io , che s'eftravafa e s ' indura . 
D ' o r d i n a r i o comincia su qualche parte nu
d a , o r o t t a , e fi diffonde nel r imanente . 
Per fchivare queí la diffufione , M. de la 
Q u i n t i n i e avv i í a che fi tagl i via il ramo 
morbofo , due o tre po l l i c i al d i fotto del
la parte affetta. 

Q u e í l a gomma non é al tro piíi , che un 
fugo vifeido , denfo , d i mala ofFefa t e m -
p r a , i l quale non potendo farfi í lrada c paf-
ía re per le fibre del corpo dell 'albero , é 
co f l r e t to , me rcé la p r o t u í i o n e di a l t rofugo 
che incalza e fuccede , a r o m p e r é i vafi f 
che ftannofi fra i l legno e la corteecia, c 
ü i l l a r e fovra di e í fa . 

Quando ta l malatt ia accerchia t u t t ' i l ra
m o , non ammette r imedio : quando é fo
lamente da una pa r te , la gomma fi pub c 
f i deve efiirpare fin ful v i v o del ramo , 
applicando alia ferita un poco di í le rco bo
v i n o e coprendola con t e l a , l e g á n d o l a , & c . 

CoMMa-re / ina . Vedi C ü M M i - r e / i n a . 
G O M P H O S I S » , nell ' A n a t o m í a , una 

fpezie d' articolazione degli oífi , i n c u i 
uno é incaftrato , o infer i to i m m o b i l -
mente nell ' a l t ro , alia maniera di un ca-

C c c vic-
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vicchio , o d ' u n chiodo . V e d i ARTICO-
LAZIONE . 

* L a parola e Greca 3 yoptp&cn; , for-
mata da yo^os ^ clavus, chiodo , o ca-
vicchio . 

I dent i fono diTpoíli ed alluogati nelle 
mafcclle pergomphofi. Ved i DENTE , C M A -
XILLA . 

G O N A G R A * , nella Medic ina , la got-
ta ne' g i n o c c h i . V e d i GOTTA . 

* L a parola e compofla da yovv , ginoc-
c h i o , ed uypa) captura . 

G O N A R C H i V , un termine deil ' antica 
GNOMONICA . — M . Per raul t , nelie fue N o 
te íopra V i t r u v i o , l i b . I X . c. 9. crede che 
i l gonarcha foífe un or iuolo a S o l é , de l i néa 
l o fopra diverfe fupeif iz ie , o p i a n i , alcuni 
o r i z o n t a l i , a l t r i ver t ical i , a l t r i obl iqui , & c . 
si che formavano varj e diveríi a n g o l i . * 

* Donde V appellazione , da yovv ginoc-
chio ^ o yuviU) angola. 

G O N D O L A * , una piccola barca, piat-
ta a fia i lunga , e flretta , che ufaíi p r inc i 
palmente a Venezia , per feorrere ne' fuoi 
canal i . V e d i BATTELLO . 

* L a parola ¿ I ta l iana ,* du Cange la d i -
viva da l Greco volgare KovvriXa; , bar-
chetta , opicciolo naviglio ; Lancelotto la 
deduce da yovS'v , termine appreffo A t e -
neo , che dinota una forte d i vafo . 

Le gondole di mezzana grandezza fono 
p ih d i t renta piedi Junghe , e quattro lar-
ghe : terminano fempre da ambedue g l i 
ef l remi in una punta acuta , che é e léva
la perpendicolarmente al i1 altezza di un 
uomo . 

La deftrezza de' Gcndolieri Veneziani , 
nel paffare per l i l o r o ' f l r e t t i cana l i , é no-
tabi l i f f ima : d 'ordinar io ogni góndola vacan 
due r e m i : ed i remigant i vogano eolio fpi -
gnere innanzi . I I gondoliere a mezzo pofa 
i l fu o remo ful lato í inif lro delia góndola' . 
que! che ñ a fulla puppa é fituato p i u a l t o , 
affine di poter vedere al di fopra delia co-
peita delia góndola , e pofa i l fuo remo 
che é m oho lungo , fulla banda dr i t ta del
ia góndo la . 

G O N F A L O N E , o CONFALONE , una 
fpezie d i tenda r o t o n d a , portata come un 
baldacchino , davanti alie proceíTioni d e ü e 
Chiefe principali d i R o m a , in ca fod ip iog -
g i a ; la fuá infegna, o bandiera , fervendo 
per metiere al coperto le perfone che fan 
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1' accompagnamento, quando non fon trop-
po numerofe. 

G O N F I A M E N T O del l ' ugna de 'Cava l l i . 
V e d i UGNA . 

G O N O R R E A , gomrrhcea * , 
nella Medicina , un involontar io fluffo o , 
gocciolamento di f e m é , o d' al tro umore , 
per i l pene, o membro v i r i l e , fenza ere-
zione , o t i t i l l a z ione . V e d i SEME . 

* L a parola c formata dal Greco yovoí, 
genitura , femé ^ e pico fluo . 

La Gonorrea é di due fpezie ; V una Be
n i g n a , o f o n p l i ce 3 V altra virulenta . 

GONORREA femplice , o quclla fenza v i 
rus , c ioé veleno o m a l i g n k a , proviene da 
efercizj v io lent i , e da grandi sforzi ; dalT 
immoderato ufo de' cibi cal idi , e partico-
larmente de' hquor i fermentati , come v i 
n o , birra , f i d r o , & c . Ella|fi cura colla quie
te , con brodi , e c ib i n u t r i t i v i , & c . 

Quefla fpez ie -é fubdivifa i n d u e . Tuna 
vera^ gomrrhcea vera ^ in cui 1'umore fcari-
cato é vero fe me : i ' a l t r a f p u r i a , gomrrhcea 
notha, in cui 1' umor che flilla non é fe
m é , ma una materir. provegnente dalle glan-
dule in torno alie proí ia te . Vedi PROSTA-
T E . —- QuefT u l t ima fpezie ha qualche fo-
migl ianza col flúor alhus delle donne ; e be-
ne fpeíío dura a l u n g o , fenza m o l í a d i m i -
nuzione di forze nel paziente . A l c u n i la 
chiamano gonorrea catarrnle . La fuá fede é 
nelle glanduie delle p r o ü a t e , che fono o 
troppo r i l a í í a t e , od u l c é r a t e . 

GONORREA v i ru l en ta , é quella che nafce 
da qualche impuro cornmerc io , ed é i l p r i 
mo fladio del morbo V e n é r e o ; e propria-
mente é quello che fuol chiamarfi fcolamen-
t o , o fcolagione. V e d i VENÉREO morbo , e 
SCOLAGIONE. 

La part i propriamente qu i affette , fono 
le projiatx negli u o m i n i , e le ¡acuna nelle 
femrnine , che fendo u lcéra te per qualche 
contagiofa materia ricevuta nel coito , 
mandano o ñ i l l a n o , in prima un l iquore 
bianchiccio , acquofo , con dolore acuto : 
Quefto di poi íi fa gial l iccio , qu indi piíi 
acre , ed alia fine verdiccio , o b i g i c c i o , e 
per lo piü f é t i d o . 

accompagnata da ten í ione ed infiam-
mazione neí ia verga , e da ardor d i or ina , 
od acredine delia Iteíía ; i l che da un fenfo do-
lorofo neli 'cmiíTioneiii paíTaggio urinario eflen. 
do i efo ed efeoriato da i racnmonia dell'umore . 

Qu in -
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Quind i nafcono de' tu mor i nel prepuzio , 

e nella glans, o ghianda de! m e m b r o , coa 
ulcere i e talvolta anche neü ' urethra. 

L a cagione della gonorrea virulenta , lecon-
do i l Signor L i t t r e , é un umor aculo , n -
fcaidato, rarefatto, e portato su nel tempo 
del c o i t o , dalle par t í interne del pudendum 
di una donnainfe t ta , ecU logg.atonel ure
thra v i r i l e . Egli ha fed) d . í ferent . nel cor-
po- alie voke fojamente fi ferma su le glan-
dule muícofe di Cowpero ; alie volte su le 
D r o ñ a t e ; e £aíor ne^e vef icu l^ feminales : 
talor anche attacca ed occupa ambedue : e 
talor t u t t i e tre quefti luoghi i n u n t r a t t o . 

Da que í la diverfi ta di fedi della gonorrea 
virulenta, i l Signor L i t t r e ne fa di duege-
n e r i ; cioé gonorrea virulenta femplice, che 
affetta folo una delle dette tre part i ; e 
eompojla o complicata , dove fono affettc 
anche l ' a i t r e . 

Queiia che ha la fuá fede ocHe glandu-
le mucofe, egli o íTerva, che pu5 reftar fem-
p l i ce , per tu t to i l corfo della malat t ia , a 
cagione che le baccuccc di querte glandu-
le raettono nclT uretra di qua dalle proí la-
te un pollice e mezzo , ed anche fp argón o 
g iu o s' abbaíTano verlo la ghianda del pe
ne : cosí che i l lor l iquore f á c i l m e n t e fi 
fcarica. Le altre duc forte mutuamente fi 
producono P una Paltra i pe r ché i du t t i del
le vefichctte feminali termmano neli ' urethra 
nei mezzo di q u e ü e delle p í o ü a t e : cosí che 
v i é una facile comunicazione fra eíTe. 

Queiia che ha la fuá fede nel 1c giandule 
mucofe , é i l cafo piu raro , e la pm facile 
a c u r a r í i . La cura fi compie con cataplafmi 
e m o l l i e n t i , e con famentazioni su la par
t e , ed un mezzo bagno. Mem. de T Acad , 
ann. 1711. 

Quanto a l l ' a l t r a fpezie, fi debbon ufare 
mezzi piu potenti . — I rimedj pr incipal i 
íono le purghe m e r c u r i a l i , un ' emul f ioned i 
^eme di canapé verde , oflTo di fepia, tere-
b in th . facch. fuburn i , & c . Viene altresi mol -
to commendato i l precipitato verde di mer
c u r i o , e mere, dulcis . I I Ba!f. Saturni te-
r eb in th ina tum, p r epá ra lo a picciol fuoco , 
oal face. Saturni , e Po l io di t r e m e n t i n a , 
é m o h o applaudito , qualora i l calore é 
grande in ío rno ai fen¡ ed a¡ g e n i t a i i ; co
me puré la canfora. U n ' infulione d 1 can-
thar ld i nel vino , é T arcano d' un famofo 
Medico Ollandefe. La refina del legno gua-
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jaco é pur commendata ; ed i l balfamo d i 
cupaiba fi ha in c o n t ó di fpecifico: a che 
fi deve aggiugnere 1' a n t i m o n i u m diapho-
re t icum , i l bezoardicum minerale , 1' acqua 
in cui é í lato bol l i to i l mercurio \ le inje-
z ioni di acqua di calcina , i l mercurius dul
c í s , i l faccharum f a t u r n i , & c . 

I ! m é t o d o di P i t c a i r n , d i curare la gonor
rea v i ru len ta , é i l feguente : fu! pr incipio 
del male , ei purga con una ptifana lafca-
t iva di fenna, di fal di tart . e fiori raelii. 
e da al paziente per fuá bevanda del fero 
di L a t t e . Dopo tre o quat tro g iorn i fpefi 
nel purgare , fe Tardor dell ' u r i n a , ed i l 
fluífo, nmet tono e fcemano , ed i l colore 
e la confi í íenza della materia migl ioranf i ; 
ei porge de' bocconi di t rement. e di rha-
ponticura , per fei o fette g io rn i ; e fe i l 
corpo cosí fi mantiene l ibe lo , tanto mc-
gl io . G l i a l l r ingent i devonfi fchivare per 
cgn i c o n t ó ; appena raai fapendofi che la 
gonorrea degeneri in morbo gaf i ieo , quando 
non venga troppo affrettatamente fermata . 
Pi tcairn m M S . 

D u Blegny dirige la cura della gonorrea, 
cominciando da un lene cathartico di caf-
fia, fenna, crKlallo miner. tamarind. althaea , 
e rabarb. a m m i n i ñ r a t o o g n i g i o r n o : appref-
fo , impiega i d iuret ic i , part icoiaimente 
quel l i di t rement . E per u l t i m o , dolc i o 
leggieri afiringenti ; come acque raiaerali , 
crocus martis a í t r i n g e n s , t i n tu ra d i rofe , 
t i n t u r a di corallo neiia c o c c i n i g Ü a , & c . 

I I ptyalismo , o la falivazione non cura 
mai una gonorrea. Vedi SALivAZIONS . 

G O O D abearing, bonus geftus , i n u n f e n -
fo légale , s1 ufa par t i colarme n te per un* 
cfatta condotta o governo di un fuddito 
verfo i l R e , e la fuá gente l i g i a ; a c u i a l -
cuni uomin i fono o b b l i g a t i , o come ma l -
l evador i , i n cafo della coloro mala condot
ta . Vedi S i cuaTA' . 

G O R D I A N O , un termine che fi t rova 
nella S tor ia . I I nodo GORDIANO era un 
n o d o , o gruppo fatto nelle corregiuole , o 
ne' forn iment i del carro di G o r d i o , Re d i 
F r i g i a , e Padre di M i d a ; gruppo cosí i n t r a l -
ciato , ed i n t r i c a t o , che non fi potea r i n -
venire dove pr ins ipiaf ie , o dove finifse. 

G l i abitatori aveaoo una t radiz ione , che 
I ' Oracolo i aveíTe dichiarato , che colui fa-
rebbe padrone dell ' Al ia i l quale quel grup
po fcioglieíTe, Eflendovifi accinto Aleí ía t i -

C c c 2 d r o , 
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á r o , e temendo che fe non ne foffe venuto 
a c apo , cib farebbefi í l i m a t o un cat t ivo au
gurio , ed avrebbe porto qualche óbice o re
mora alie fue conquise ; lo í ag l ib e fe paro 
m ¿lúe colla fpada : e c o s í , dice Q u i n t o 
C u r z i o , o adempl l 'oracolo , o lo el ufe. 

A i c u n i vogliono che la frafe fia de r iva í a 
¿a G o r d i o , che lego i l gruppo fatale : a l -
t r i da G o r g i a , C i t t a deila Fr igia , dove i l 
nodo fu f a t t o . 

G O R E L , n o m e , o t i t o l o , dato ai Pr in
cipe della Giorgia . — I I Gorel c fempre 
un Maomet tano : i l Soft d i Perfia l ' o b b l i -
ga ad offervare la religione dell ' Alcorano , 
per ritenere la dignifa d i Gorel n e ü a fus 
f amig l i a . 

G O T I C O , che ha relacione ai G o t i , 
popoli ant ichi , or iginalmente abi ta tor i d i 
quella parte della Svezia , che é ch i ama ta 
GOTHLAND T o Gothia ; da donde fi fparfe-
so per la Grec i a , per la Dalmazia , per la 
Bu lga r i a , per 1 ' I t a l i a , per la Spagna , & c . 

Si dice , maniera G ó t i c a , ignoranza Go-
í i c a , & c . i l t i ranno M a f f i m i n o fa di ftirpe 
G-otiea s & c . 

G O T I C B E EiS&ie- j vedi F A r t i c o l o BÍB-
BI A . 

GÓTICO CaMttevs\ o GÓTICA S c r i n u r a , 
I un carattere , od una maniera di ferive-
se, che ncí p iu e rvel p r i n c i p á i s , é iv iftefifo 
che i l Romano;, fojamente é pieno di ango-
l i , di l i g f r i , e d i ñeífioni ; c fopra t u t t o 
nel pr incipio e ncl fine di ciafeuna l e t í e r a . 
V e d i C A R A T T E R E , e L E T T E R A , 

I MSS. i n ca ra í t e r i Gotici non fono m o l -
l e a n t i c h i . — U l f i l a , Ve feo v o de' G o t i , fu 
i l p r imo inventore de" earatteri Gotici ; ed 
i l pr imo che t ra fpor íb la Bibbia in- Irngus 
G ó t i c a , 

I earatteri Run ic i , fono pur frequente-
mente chiamat i Gotici , . V e d i M a b i l l o n d e -
te Diptom. l ib . i . c. 2. — M i quell i che preo-
dono i earatteri Gotiei per g l i fteífi- , che i 
U u n i c i ,, vanno erra í i j ficcome fan vede re 
O I W o r r a i o , Jun io n-ella fuá Prefazione ar 
V a n g e l i fer i t t i i n iettere gotiche, e i l Doc
to r H i c k s su la l iogua R t t o i c a . V e d i R u -
K i c o . 

Architettura GÓTICA , e q a e l b che de-
l i * dalle proporzioni , dai c a r a í t e r i , & c . 
deir antico * V e d i ARCHITETTÜRA , ed 
ORDINE . 

L ' Aishiuttura gótica é beae fpeflb maí-
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ficcia , foda , e pe í an t e ; ed alie volte 5 
tutt1 a l l ' o p p o ü o , in e í l r e m o ieggiera , di-
licata , e ornata , o ricca . La copia d i 
piccioli , f an t a l l i c i , feonvenevoii ornamen-
t i , fuol effere i l íuo piíj ordinario carat
te re . 

G l i A u t o r i diftinguono due fpezie d i A r -
chitet tura G ó t i c a ; V una antica , l ' a l t r a mo
derna . — L ' antica é quella che i G o t i por-
tarono feco dal N o r d , nel V . Secólo : gli 
edifizj fat tr su q u e ñ a maniera erano a dis-
m i í u r a pefan t i , groffolani , e m a í i i c c i . 

Que i del Gótico moderno trafeorrono nel l ' 
a l í r o eftremo , eífendo i c g g i e r i , d i l i c a t i , c 
ricebi fío alio ípropofi to : ne poffono fare 
t e í l i m o n i a n z a i ' Abbaxia d i Wef tminf ter 9 
la Cattedrale d i L i t chf ie ld > la Croce d i 
C o v e n t r y , & c . 

L1 u l t ima fpezie cont inub ad efíere in ufes» 
per lungo ternpo , fpezialmente in I ta l ia , 
c ioé dai 3 3.'7-0 Secólo , fin alia r if lorazionc 
del fabbricare antico nel Secólo id.10 T u t t e 
le antichc Ca t t ed ra l i , fono d i q u e ñ a manie.' 
ra Gót i ca . Ved i ARCHITETTURA 

G l ' i nven ío r i deli ' A r c h i í e í t u r a Gót ica pea-
í a v a n o , fenza dubbio , di aver di gran h m -
ga fuperati g l i A r c h i t e t t i G r e c i : un Edif iz i» 
Greco non ha pur un ornamento , che nors. 
aggiunga bellezze a! sucto . Le par t í nece í fa r ie 
per foftenerlo , 0 coprir lo e difsnderlo, come le 
colonne, le c t r n i c i , & c . dirivano tu t ta la 
l©ro bellezza dalle lor p roporz ion i : ogni co
fa é feraplice, m i f u r a t a , e r i l l r e t t a a l l ' ufo , 
per cu i ella é deflinala » N o n v i é arditez-
za , non v i fono- colpi o t r a t t i íuor della 
baona regola,, e ü r a d a , niente di troppo ele
gante o fino , per abbag'iare o ingannare 
la viña, y tut te le proporzioni fono cosí g i u -
fte, che ni una cofa di per sé appar t roppo 
gransáe j . benché i l tusfeto fia grande. A l con
tra rin r n e l i ' A r c h i í e í t u r a gótica , no-i v td i a -
m o delie volee i tragrandi dirizzate fopra (car
ne e íoí t i l i co lonne , che ognuno afpettereb-
be che ad ogni momento doveí íer c ro l l a re , 
a b b e n c h é fien per durare p i u etadi . T u r t o 
é affoltato, e ripieno di fineflre,. di croci > 
d i ro fe , di f igure, &.c~ 

Colonna GÓTICA , é ogni1 p i i añ ro roto!> 
d o , i n una fabbrica Gótica , i l quale fia o 
troppo g r o í í b , o troppo fot ti le r i fpet ío al
ia fuá altczza . Vedi COLONNA , ed OR,-
DINE . 

Se. as trova ao ale une %. fin v&nti d i a m e » 
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a l t e , fenza né d i m i n u z i o n e , né rigonfío . 
Ved i DIMINUZIONE, &C. 

GOTÍCHE medaglie. Ved i l ' A r t i c o I o ME-
DAGLIA . ,, . 

G O T T A , anhr i th , nclia M e d i a n a , un 
male dolorofo , caufato da un a_ífluíío d i 
u m o r a e r e , su le g iun tu re , o a r t i c o l a i i o m 
del corpo. Vedi ÍMALATTIA. 

A l c u n i Medic i dennilcono la bot ta , un 
infiamraazione, un gonfiamento , e dolore 
delle g iunture . — La fuá origine é comu-
nemente at tnbui ta al v i n o , a V e n e r e , alia 
crápula, ed all'.ozio 

La Gotta fi fuppone provenire da das 
c a g i o n i : da ridondanza di u ^ o r i ; e da de-
bolezza delle g i u n t u r e . La í'ua propria fe-
de é n e ' m c r n b r i ertremi del corpo ( a r t u s ) i 
e non nei tronco d i eíío : in queft' u l t i m o 
cafo ella r ieíce f pe fio rnor ta le , non gia nel 
p r i m o . 

Musgrave fa r a p o p l e f í i a una gotta , per
ché vien caufata da abbondanza di p i t u i t a , 
o di flemma . Secondo che que í la pi tui ta r i -
dondante fi g i t ta ful cervel io , su i p o l m o n i , 
ful fegato, o íur altra parte, e l l a fa , fecon-
do lu i , una gotta apopict t ica , una gotta del 
fegato , de' p o l m o n i , della mi lza , & c . 

La gotta íi pub confiderare come un pa-
roffismo dolorofo , per iódico , c c r i t i c o , ten
dente a liberare i l corpo da una lefivas o 
corro fi va ma te r i a , con gi t tar la su 1' eftrc-
m i t a d i ; mandarla fuori infcnfibilmente ; o 
frainuziolar la c o s í , che d iven t i i n n o x i a , o 
capace di circolare liberaoaente infiem co-
g l i umor i , fin a tanto che di nuovo rae-
c o g l i e n d o í i , e a gradi c r c í c e n d o , c fe paran
do ti dal langae , cagioni un altro parof-
f i f m o . 

L a gotta é o regoíare , o trregolare . —• 
Regalare quando la veggiamo avere la fuá 
fede n e l l ' e í l r e m i t a d i del corpo , quando r i 
zoma a cert i fiffi periodi , e con un gra
dúale incremento e dec l inaz íone d e ' f i n t o m i . 
' hregolare) quando i parofTismi fono fre-
q u e m i , cd incert i , quando i fintomi varia-
n o , o fuccedoao promifeuamente, ed i l ma-
le appar ch' abb-.a fuá fede neile part i i n 
terne del carpo , come nello ñ o r a a c o , nel 
cervelio , & c . iafeiando le part i e í í r eme , 
e ioé le mam , i p i e d i & c . i ibe r i da dolore . 

Secondo le differenti parti da quedo mor-
ho affette» eg!i paífa fotto differenti n o m i : 
«-.liando eoglie i p k d i ^ é chiamato podagra i 
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quando i g i n o c h i , gonagra; quando le ma
ní , ch ir agrá ; e quando alíale la g iuntura 
d t l l ' a n c a , ¡ciática^ & c . Ved i PODAGRA , 
C l l I R A G R A , S C I A T I C A , & C . 

Qualche volta attacca t u t t o i l corpo ne l l ' 
iíleífo t e m p o , ed allora é chiamata la got
ta genérale od univerfale. 

L * gotta pub eífere eredi íar ia , o n a í u r a l e 
ed affiífa alia propria c o ñ i t u z i o n c o tempe
ramento ; provegnente da una cortrizione fo-
verchia de' vafi capillari , donde in effi p iu 
fác i lmente fermafi e t ra t t ienf i l1 umor got-
t o f o . Pub procederé cziandio dal v ivc re lu f -
fuofo, dalla c r á p u l a , e dal raangiar di quel-
1c cofe che fono dure alia digeft ione; da 
una vi ta fedentaria , dal bere troppo larga
mente v i n i tartarei ; da condotta irregolarc 
nel v i v e r e , dali ' eccefifo di Venere; da traf-
pirazione i m p e d i r á , od oftrutta , e dalla fop-
preífione delle evacuazioni na tura l i . 

La cagione immediata della gotta appare 
che fia una materia alcalina, o acrimoniofa 
nel fajlgue ; ch ' cíTendo feparata da eí ío a 
certi terapi , cade su le giauture , ma i l 
piíi fpeíío su i p i e d i , e su le m a n i ; che , 
fe fia r i fpinta , o fe i l fangue ne fia fo-
verchiato , di maniera che non fi p o í í a o t -
tenere una cr i f i nelle e í l r emi tad i .( come ge
neralmente fuccede quando la per íona é vec-
c h i a ) cade allora fulle part i p iu n o h i l i ; e 
produce la gotta irregolarc. 

La gotta regolare principalmente ed i m -
mediatamente aífetta i í e n d i n i , i nervi , le 
membrane , e d i l i g a m e n t i del corpo , v i c i n a 
alie giunture .•— Qualche volta precede un ac-
c e í í o f r e d d o , ed un riprezzo , e generalmen
te una febbre í accompagna al fuo pr imo ap-
par i re , che prefto ceíía , e r i torna a in ter -
v a l l i . U n leggier dolore fi fente nelle g i u n 
t u r e , dove la crifi íi compie ; i l qual crefee 
a gradi ; e nella podagra generalmente at
tacca in prima i l di to g ro í ío ; di la proce-
dendo al tarfo ed a! meta tar fo ; alie vo l t e , 
fopratutto ne' veechi , attacca i ginocchi e 
le m a n i ; e dovunque fiefi , difiendendo ed 
i r r i tando le par t í , cagiona un dolor violen
t o , non diíTimile da quello di un oíío slog.a-
t o . Quando i l dolore é nel fuo f h t o , v i ap
par un' infiammazione ed un gonfiamento ? 
che crefeono fecondo che crefee i l dolore y í 
quando r imet tono , i l paroífvsrao é finítro; 
benché la m o l l i z i e , o dilicato fenfoe k g o a , » 
fiagionc negli acceíl i fe ver i t talar rimangaí.-. 
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no p iü lungo tempo, c cagionino mole í l ia 
ed incomodo nel moto . 

Oífervaf i , che l e d o n n e , i. f anc íu l l i , ed i 
g io \ r an i , fono di rado attaccati dalla go t t a , 
fe pur non é lor ereditaria y e che di raro 
elia attacca, innanzi che il paz í en t e fia g iun-
to ai 35 , o 40, anni ; e qualche volta non 
p r i m a del declinar della v i i a j che i p ingui 
0 corpulenti vi fono piü foggetti , che g l i 
í c a r n i , e parchi i che i l dolore crefce verfo 
fe ra > edecrefce ful venir del mat t ino ; che 
quanto p iu lunghi fono g l ' i n t c r v a l l i fra i pa-
ro íTismi , tanto piü q u e ñ i fono gravi e dolo-
rufi , e durano piü a l u n g o . 

L a malatt ia d 'ordinar io r i torna due vol te 
I ' anno y cioé nella primavera , e n e U ' a u í u n -
n o i e n e l l ' u l t i m o i l paroffismo ñ a alie volte 
due o tre m e f i , avanti che venga ad un pe
riodo : á b b e n c h é la fuá durata fia talor d i 
non piü che tre o quattro f e t í i m a n e . 

Q u c í H fono chiamati paroffismi ca rd ina l i , 
per diÜingucrl i dagii a l t r i d i m i n o r durata y 
1 quai fuccedono tra la primavera e Pautun-
n o . Quanto piü i 'orina é di color e fa i ta to , 
e depofita me no di fediracnto; tanto pih i l 
male é lontano dallo í ta to di concozioney co
me lo chi3mano. Secondo la violenza e la 
con t i nuaz i í i ne della fcbbre y i l pa ro í í i smo r ie -
íce piü o meno grave e fevero. 

N e l l e co í l i t uz ion i gia mol to rotte , affl i t-
t e , e í conqua í í a t e dalla gotta, v i fi formano 
d'ordinano certe concrezioni ptetrofe , o cre-
í a c e e t nelle giunture delle di ta de 'piedi e 
delle m a n í , c di la fi trafportano alie vifee-
r e , i'l q^ual cafo é accompagnato da paroffis
m i irregolari , frequenti e brevi nel l 'ef tre-
m í t a d i . N t l declinar della v i ta » quando i fo-
Üíi acceffi non v e n g ó n o ; o fe la materia got-
tofa improvifamenie vien fipulfa dall ' e ü r e -
m i t a d i - m e r c é d ' inoppor tuno governo , o me-
d lca tu ra ; fu ole attaccare le part í interne r 
e bene fpeífo ¡o f tomaco, la tefta , g l ' i n t eÜi -
n i , &c» cagionando inappé t énzá , síorzi al 
v o m i t o , indigcftioiie y cacheffia , i t t enz ia , 
asma s diarree, & c . ed alia fine ella ottura c 
chinde 1 f o t t i l i tubi c a p i l l a r i , nervofi ( í pe -
zialmente quc l i i dello ftomaco e d t l cervel-
l o ) cosí che é capace d' i m p e d i r é i l fluíTo 
degli fpir i t t a n i m a l i : per lo che ne avviene 
improv/ i íamente la m o r t e . 

Sydenham ci da un'aecurata S to r ía di un 
acceíTo regofare della gotta ne ' p i ed i : e' co-
minc ia Véffó i l fine di Gennaro , o fu! prin-
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cipio d i F e b b r a i o , fenza i l menomo previo 
cenno; f a l v o c h é , per avventura , una qual
che c r u d i t k , od apepfia per alcune fe t t ima-
ne i n n a n z i ; con una tal qual inturaefeenza 
flatuofa, e gravezza del corpo , che con t i 
nuamente crefce, finché alia fine prorompe 
i l paroffismo ; eflendo preceduto , a lcuní 
g i o r n i , da una fpezie di to rpore , eda una 
difcefa fenfibile delle fiatuíenze per la car
ne dalle cofee con alcuni fintomi fpasmodi-
c i . I I g iorno avanti i l paroffismo, 1' appe-
t i t o del paziente é avidiffimo ; un'ora o due 
dopo la mezza notte egli é rifvegiiato da i m 
do lo re , d' ordinario nel d i to gro í ío del pie-
de , talor nel calcagno , nella cav ig l i a , o 
nella polpa della gamba, non d iü i rn i le dal 
dolore che femefi dopo uno slogamento del
le dette o f l a ; con un fenfo, come veniífe 
fpruzzata de 11 acqua su la parte affetta . A 
c í o fuccede un ribrezzo o íreddo , e qualche 
a p p r o í í i m a z i o n e a febbre : i ! dolore frattan-
t o , che da prima era aífai l i eve , crefce á 
g r a d i ; i n proporzione a che , fceraa i l b r i -
v i d o , od i l freddo . N e l corfo della no t t e t 
egli arriva al fuo c o l m o , e fí íhb i l i f ce ne1 
l igament i de i rof fa del ta r fo , edelmetatar-
f o , dove alie volte fomiglia a una tenfione 
violenta ; ed alie volte ad una lacerazione 
di quefti l i g a m e n t i ; alie volte alia morfica-
t u r a , o rodimento d i un cañe ; o ad uno 
ftrignimento, o coartazione . La parte af
fetta ha oramai un fenfo cosí v i v o ed ef-
quif i to , che non pub nemmeno portare ií 
pefo delle lenzuola , e n é anche lo fcuoti-
mento leggiero della camera cagionato dal 
paffi di qualche perfona. Q u i n d i , raille va-
n i sforzi per t rovar f o l l i e v o , con mutar la 
po í i tu ra del corpo r la pofizione de' piedi y 
& c . fin verfo le due o tre ore della mat-
t ina ( cioé lo fpazio di un nychthemeron 
dal fuo aece ffo ) quando alia fine fi fente 
qualche rtraiff ione ; la materia morbofa ef
lendo in queftp frattempo tollerabiimente d i -
g e r i t a t od anche di ñipa ta . I I paziente allo-
ra é trafportato al fon n o , e nello fvegliar-
fi trova i l fuo dolore mol to f m i n u i t o , ma 
la parte di nuovo gonfiata. Da 11 a pochi 
g i o r n i , 1' altro piede foggiace alia medeí i -
ma forte : e qualche vol ta ambedue fono 
attaccati da p r i n c i p i o . Dal tempo in appref-
fo che tut te e due le gambe fono fia te a fía-
l i te , i fintomi diventano piü irregolan , e 

• precar) od i n c e r t i , si quanto al tempo deli 

inva-
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i n v a f í o n e , come a ü a fuá durata . M a fuffi-
ü e fempre i l f enómeno del ciolore che fi é w 
cerba nella i lotte , e r imette o fcema di nuo-
vo !a ma t t ina . — U o a ferie diqueft. piccio-
l i , aherni acceffi, & c . coü . tu . fce mrparof-
fismo delia gotta che pib o meno fi foftic-
n e o d u r a , fecondo 1'etá & c del pa t en t e 

Nel le perfone fprtt i * ™ q«fUf ' c5e 110n 1 
hanno avuta fpeffe v o l t e , quattorchc, gior-
n i é un moderato paroffismo; ne v e c c h i , e 
n e g ü avvezzi alia gotta dalungo t e m p e , du-
reraancodue m e f i . • 

per ]i p r imi qua í t o rd i c i g io rn i i l paziente 
¿ ¿ 'ordinar io conf t ipato , o non ha i l ventre 
libero : perdita d ' appe t i t o , ribrezzo o fred-
do ve río la fe r a , egravezza e indolenzimen-
to deíie par t í anche non affette, accompa-
gnano tu t to i l paroffismo. N c l fuo finiré , 
i l paiiente é attaccato da un prur i to o piz-
zicore in to l l e rab i l c , fopra tu t to fra le d i t a ; 
le fcaglie cafcano , e le dita de'piedi fi fqua-
masio come fe egli avcíTe bevuto del veleno . 

T a l e é i l corlo della gotta regoiare ; ma 
quando per una maniera inopportuna e feon-
venevolc d i medicare i l m o r b o , q u e í l o c o r -
fo é ñ u r b a t o , o pro lungato , ella coglie e 
attacca le m a n i , i polfi , i g o m i t i , leg inoc-
chia , ed altre par t i ; generando tai volta 
dclle concrezioni tofacee , o de' nocchj v i -
c i ñ o ai l igament i delIe giunture \ r a í í omi -
g l i an t i a g e í í o , o ad occhi di g ranchio ; ta-
lor elevando un tumore bianchiccio , inf lam-
mabi le , quafi groffo come un o v o , v ic ino 
ai g o m i t i & c . Ved i N O D O , T O F O , & c . 

Si pub aggiugnere, che quando una per-
fon a c í la ta gottofa per m o l t i anni , i l dc-
lore fi va íenf ibi!mente fcemando ad ogni 
paroffismo; fin che aüa fine d iven ía p iu t to-
fto un incomodo ed usía m o l e í H a , che un 
dolore : di qua la rifleíiione del gran Sy-
denham, dolor i n hoc morbo amarij j imum efl 
vuturx pharmacum. 

La gotta h me fia ira i l numero de l l ema-
latt ie i n c u r a b i l i : in f a t t i , non abbiamo an
cora feoperto per eiTa un r imedio perfetto, 
sntero e ficuro; quell i che ora hanno voga 
ccor fo , fono poco piu che pal l ia t iv i : egl i -
v\o tendono a mit igare i l dolore , a d i m i 
nuir i l morbo per un qualchc t e m p o , ma 
non ad efiirparlo „ 

I I falaffo^ e ia purga trovanfi affolutamente 
preg i i id iz ia l i ; e i diaforetici di n iun giova-
m e n t o . G i i eraet ici , fecondo Pitcaira , ed 
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Etmul le ro , poíTono far bene nel pr incipio 
del t rnle . M a in f o í h n z a l ' op in ione d i Sy-
denham é , che n i u n j cofa giova p i u , che-i 
d igef i iv i , o le medicine che fortificano lo 
fíomaco, e ajutano la digeft ione: c o m e , !a 
radice a n g é l i c a , Tenul. campan, la ther. A n -
dromach. la Chinachina , e g l i ant i feorbut i -
c i : che devono principalmente porgerfí negl* 
in t e rva i l i tra i paroffismi . Musgrave , t u t -
tavol ta , raccomanda i repdlent i i n t e rn i , 
c i o é , prefi per bocea, e principalmente car-
diaci ; ed eflernamente, degli empiaf l r i d i 
gum.caran. od oxycroc. o cephalic. con pe-
ce di Borgogn. ovvero di tela verde inecra-
t a , comunemente detta coperchio, o invo lu 
cro di cappelli & c . Nul lad imeno aíferifee i l 
Dolco , che i repelienti fan p iu í tof to raale che 
bene; e ci da la ricetta feguente, per m i -
gl iore di tu t te i ' a l t r e . — R. ConfeH. H a -
wech g j . P u l v . J a l a p . ^ f t . extraft. T r i f o l . f i -
brin. 3 Ü. Li tharg . aur. | v j . Sapa A n t i m . g £ 
Saccar. Canth. f v j . OI . oltv. q . f. Cera & 
p ic i f p a r u m . F. f. a. un e m p i a í í r o da efler 
me fío su la parte o giuntura afFetta , finché i l 
do lo re , e la materia morbofa fieno fcaccbt i . 

G O V E R N A T O R E , un m i n i f t r o , od ufi-
ziale inve l i i t o da un Re , del comando e 
del)' amminiuraz ione di una Provincia , d i una 
Piazza , & c . Vedi GOVERNO . U n G averna-
tere rapprefenta i l R e , e non folamente co
manda alia guarnigione , alie truppe , & c . 
ma ai c i t t ad in i , & c . Da un Governator di 
una Piazza fortificata , s' efigeva anticamen-
te , ch ' eg l i foftencíTe tre a t t acch i , innanzi 
d i a r r e n d e r í i , 

GOVERNATORE , fi prende anco fpeflfe v o l 
te per un prefidente , o í o p r a i n t e n d e n t e . V e 
di PRESIDENTE & c . 

COSÍ diciamo , i l Govematore ¿e l banco ; 
i l Governatore e i d i re t tor i delia Compagnia 
del M a r del Sud ; i l Governatore di un O f p i -
tale &C. Ved i BANCO, COMPAGNIA , OSPI-
TA LE , &C. 

G O V E R N O , una qua l i t a , un u f i z i o , o 
Carleo, che da ad un uomo i l po tere , o i l 
d i r i t t o di comandare , o dar ieggi e regó le 
ad una Piazza , ad una C i t t a , ad una Pro
v i n c i a , ad un Regno & c . o í o v r a n a m e n t e , 
o per deputazione. 

I I Governo h o genérale, e fupremo, come 
quello di un Regno i n t e r o , di un I m p e r o , 
di uno Stato S j v r a n o , & c . Ved i R E G N O , 
I M P E R O , STATO & c . o particolare e fubor-

dina-
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á t n a t o , che fubdividcfi di nuovo in civiles 
wilitare , ed Ecclefiajiico. V e d i CIVÍLE , MI
L I T A R E , Cd ECCLESIASTICO . 

I I governo della cafa , o del Domefl ico 
del Re {the K i n g s hcushold) appartiene al 
L o r d Stevard. V e d i STEVVARD , ed H o u s -
HOLD. 

L e noftre C i t t a , c o m u n i t a , e b o r g h i , o 
terre fono d'ordinario governate da' maggiori 
Qmayors')) da aldermcn , c, da'configlieri del 
coraune. V e d i M A Y O R , A L D E R M E N , &C. 
V e d i anco CIXTA' &C. 

11 Re ( d i c i a m o ) fu chiamato al governo 
cT lngh i l t e r r a , c o ' l i b e r i vo t i del Parlamen
t o , c del p o p ó l o . — I I ta l Lord comperb i l 
governo della tal Provincia , della t a l ' Ifola , 
& c . La cempagnia dell ' Indie Orienta l i nomi -
nano al Governo di Fort S. George ¿kc. 

GOVERNO , fi prende anco per lo paefe, 
per la C i t t a , o P i a z i a , a cui fi e ñ e n d e i l 
potere di governare ^ o comandare. 

Sanfon ci ha date del'e Carte di Francia , 
\ d i v i f e n t [uo iGovern i . V i fono 3% Governi ̂  

o Provincie i n quel Regno , indipendenti le 
une dali ' altre . Oi t re a quefte , v i é un1 a l -
tra divif ione in governi , chiamal i Governt 
gran d i , de 'qual i ve ne fon d o d i c i , cioé quei i i 
dclT Ifola di Francia , Borgogna , N o r m a n -
d i a , Bretagna , P i c a r d í a , Deif inato & c . che 
non fono veré Prov inc ie , c o m á n d a t e ciafeu-
na dal fuodiverfo governatore, ma piuttofto 
da lantc clafíi di governatort ^ o g o v e r n i , efeo-
g i í a t e per poter meglio e piü fác i lmente re-
golare le f e d i , i luoghi & o di t sn t i gover-
n a t o r i , b a l i v i , p r e v o ñ i , & c . ch'erano ob-
b l igad ad intervenire ne! tenerfi o e d e b r a r í i 
degli Stati generali . 

GOVERNO , fi prende i n o l t r e , per la ma
niera , o forma di g o v e r n a r e c i o é per la po
l í t i ca d i un Paefe, di uno Stato & c . V e d i 
LEGGE , e POLÍTICA . 

I n queflo fenfo i Governi fono div i f i i n 
Monnrchie , Arijiocra'i.ie, e Democrazie . V e 
di M O N A R C H I A , A R I S T O C R A Z I A , C DEMO-
C R A Z I A . —• I I governo di Francia e Monar-
(hico j quello di Venezia , JÍriflocratíco ; e 
quello delle Provincie U n i t e , D e m o c r á t i c o ; 
i l Governo d' Inghi l te r ra é mifto , effendo e 
Monarch ico , e A r i l l o c r a t i c o , e D e m o c r á 
t i co t u t t ' infierne. 

Per GOVERNO , nella Grammatica ( régi
men ) s'intende quella coftruzione o fintafíl 
de' n o m i e de' v e i b i , per cui convien fare 
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qualche alterazione i n ah r i n o m i , verbi & € . 
congiunt i o c o f i i t u i t i con effi . V e d i C o -
STRUZIONE , N O M E , C V E R E O . 

L a Goftruzione é divifa in due par t í 5 i n 
quella di concordanza, e quella di reggimen-
to , o governo i chiaraata anco régimen. V e d i 
CONCORDANZA . Le fue rególe o m i f u r e , íi 
veggano fotto l 'art icolo RÉGIMEN . 

G R A B A T A R I I * , nclle ant ichi ta eccle-
fiaftiche, fono co lo ro , i quali differivano a 
riceverc i l battefimo fino al l 'ora della m o r t e ; 
o quell i che non lo r icevevano, finché non 
ersno aramalati con pericolo grave , e fi t ro-
vavano fuori di fperanza di v i ta : a cagion 
d i un' opinione corren te , che i l battefimo 
aflblutamcntc lavaí íe t u t t i i peccati della tra-
feorfa v i t a . Ved i BATTESIMO . 

* L a parola e fermata dal Latino graba-
t u m , h t to ; e quefta dal Greco ypttfidt* 
T©- , un letto penftle, da xpí^ua , fofpen
deré : qtial foleva ejjere i l letto degli¡chia-
v i \ della povera gente, de1 Filofofi C i -
m t i , c. cío erano j iemic i degli agi , e 
del lu j jo . 

G R A G I L IS , nel l ' A n a t c r n i a , un mufeo-
lo delia gamba, cosí chiamato dalla fcarna 
e f o t t i l figura. Ved i T a v . A n a t . ( M y o l . ) 
fig. í . n.54. fig.2. n .37. fíg. 6. n. 37. 

Cominc ia i n parte tendinofo, e d i n parte 
carnofo, dall 'os pubis internamente, tra le 
tefte prima e feconda del t r í c e p s ; e nel fuo 
difeendere su l ' i n t e rno della cofeia , fi va 
ref ir ignendo, e diventa tendinofo un poco 
di fotto del mufeolo farterius \ e cosí s' i n 
ferí ice nella t i b i a . A Juta a recare i n dentro 
la cofeia e la gamba. 

G R A D A Z I Ó N E , l 'a t to di afcendere, a 
pafio a paíío , a qualche foramita od e m i -
nenza ; dal la t ino gradus <,, grado, g rad ino , 
pafifo. V e d i GRADO , e DEGR ADAZIONE . 

GRADAZIONE , nella Rettorica , é quando 
una ferie di confiderazioni o di prove recafí 
i n mezzo , crefeendo per g r a d i , ed aumen
tando le poí ler ior i Ja forza delle a n t e e e d e n í i . 
V e d i C L I M A X . 

Tale é quella di Cicerone ad Erenn io : A -
fncano indujir ia virtutem , virtus gloriam , 
gloria ¿émulos cemparavit . 

GRADAZIONE , nella L ó g i c a , é un 'a rgo-
mentaz ione , che confia di quattro , o piu pro-
po f i z ion i , cosí difpofie, che l ' a t t r i b u t o del
la prima fia i l foggetto della feconda ; c i ' 
a t t r ibu to della feconda , i l foggetto della ter-

za 



í a *, e si vía v í a , finché 1 'ul t imo a t t r lbu to 
fi venga a predicare del í bgge t ío della p n -
ma propofizione . C o m e , nell 'aibero di Por
firio : T u o m o é un an íma le ; 1 'anímale e 
una cofa che vive ; una cofa che v ive e 
un corpa : un corpo é una foítanza : dun-
que l 'uorao é una foflanza. 

G i i a r g c m e n t í di quefta fpezie fono fog-
get t i a raolte fallacie , e per T a m b i g u i t a 
delle parole , e per quella delle cofe: e. gr. 
Pietro é un uomo; 1 uomo é un a n í m a l e i 
i ' a n í m a l e é Ul1 ge^€rei ¡1 genere é un u n i -
verfale ; d un que Pietro é un un ivcr fa le . 

GRADAZIONE , nella C h i m i c a é una 
fpezie di p r o c e í í b , pertcnente a ' m e t a l l i . — 
C o n í u l e nel gradualmente elevarli od efal-
ta r l i ad un grado piu fublime di p u r í t a , e 
d i b o m a ; di maniera che s' accrefcano e i l 
loro pefo, e i l loro co lore , e la lor con-
í i f t enza , & c . V e d i METALLO , TRANSMU-
TAZIONE , &C. 

GR ADAZIONE , neU'architettura , fignifíca 
un ' grtifiziofa difpofizione di part i , che 
van su alzandofi , quafi per paffi o gradi , 
alia maniera di un anfiteatro: cosí chequel-
le che fono collocate d i n a n z i , non facciano 
ombra o pregiudiz io , ma piuttofto dian van-
taggio e rifalto a quelle di dietro . 

I p i t to r i ufano la parola gradazione, nel 
fignificato di un infenfibiie cambiamento d i 
colore , m e r c é la diminuzione delle t in te , 
e dell ' ombre . V e d i DEGRADAZIONE . 

G R A D O , i n G e o m e t r í a , una divif ione d i 
un c i r c o l o , che comprende una trecen fef-
i a n i e í í m a parte di efib . V e d i C I R C O L O . 

ni circolo , grande e picciolo , fi fup-
pore divifo in 360 parti , c h í s m a t e G r a d i : 
i i Grado k fubdivifo in 60 par t í m i n o r i , 
chiamate M i n u t i : i l m i n u t o in 60 altre , 
chiamatc Secondi: i l Secondo i n 60 T e r z i , 
& c . N e fegue, che i g r a d i , i m i n u t i , & c . 
de5 circoli p iü grandi , fono maggior i che 
queili de' c i rco l i piu p i c c i o l i . V e d i MINU
T O , SECONDO, &C. 

Le fubdivifioní di Grad i fono r o t t í , o fra-
z i o m , 1 cui denominatori procedono in una 
ragscne fexagecupla ; cioé un pr imo m i n u t o 
^ — r ? ' un fecondo : ~ — V o 5 un terzo 
— rTToiTo ? & c . M a q u e ü i denomina tor i 
eíTendo d imbarazzo e moie f t i a , i loro lo-
gar i tmi vengono fof t i tu i t i n e ü ' u f o comune , 
come indici de' medef imi . V e d i LOGARIT
MO . 

Tom. I V . 
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C o s í , un Grado) come eíTendo T in t e ro o 

T u n i t a , fi dinota per o , un pr imo m i n u t o 
per 1, un fecundo per 2 , ovvero pe r " , un 
terzo per 3 ovvero" ' ' , & c . Qu ind i 3 G r a d i , 
25 m i n u t i , 16 t e r z i , fi fc r ívono 30. , 25% 
I Ó " . Vedi SESSAGESIMALE . 

M a quantunque gi i ant ichi E g i z j , a iqua-
l i comunemente viene afcritta queda d i v i 
fione, abbiano col di ¡ei mezzo l iberat i i 
calcoli aftronomici dalle f r a z i o n i ; pe rocché 
le frazioni feflagefimalí íi po í íono trattare 
o maneggiare come i n t e r í ; e fieno fiati ve
ramente felicí nella fcelta di quel numero 
d i nel c i r c o l o , che ammettea u n a g i u -
fia divifione per 2 , 3? 4 , 5 , 0 , 7 , 8 , 6 9 . 
Nul lad imeno S tev ino , O u g h t r e d , W a l l i s , 
& c . con giufla ragione, vorrebbono che fí 
laíciaífero da parte le frazioni f e í í age f ima l i , 
e fi prendefifero in vece loro le dec i raa l i . 

I m p e r o c c h é nelle d e c i m a l i , non fa d 'uo-
po di ridurre le m i n o r i frazioni i n maggio
r i , o le maggiori. in m i n o r i ; che é un ar-
t icolo mo le í l o nelle feíTagefiraali . Stevine 
tiene anco, che queda divif ione del c i rco
lo da luí difefa e preferita , abbia avu to 
corfo nel t e m p o , o fe col o de' f a g g i , i n fa* 
culo Sapienti . Stevin. Cosmog. L i b . I . Def .d . 
V e d i D E C I M A L E . 

La msgn i tud inc , o q u a n í i í a degli ango-
l i computafi in g r a d i . C o s í diciamo , unt 
angolo di 90 gradi i d i 70 g radi , 50 m i 
n u t i ; o di 25 g r a d i , 15 m i n u t i , 45 fecon-
d i . V e d i ANGOLO . La tal ftcila é afcefa 
tant i gradi fopra de l l 'Or izonte ; declina tan-
t i gradi dal l ' Equatore . Ved i A L T I T U D I N E . 
— L a tal c i í í a é fituata i n t an t i gradi á i 
Jongitudine e di L a t i t u d i n e . V e d i LONGI-
T U D I N E , e L A T I T U D I N E . 

UÍI fegno include 30 gradi dell ' e c l i t t i -
ca . Ved i SEGNO . 

GRADO d i La t i t ud ine , é lo fpazio di 3*55184 
piedi Inglefi , inchiufo tra due paralleli d i 
L a t i t u d i n e . Ved i L A T I T U D I N E . 

GRADO d i Longi tudine , é lo fpazio t ra 
due m e n d i a n i ; la di cui quanti ta é varia-
bile fecondo la l a t i t u d i n e . V e d i LONGITU
DINE . 

Quede efpreífioni fono prefe dagli a n t i c h i , 
che avevano notizia di u n ' a í í a i grande ede-
fa della té r ra da l l 'Or iente a l l 'Occ iden te , la 
qual edefa e g l í n o computavano per la i u n -
ghezza; e m o l t o meno poi avean di con-
te iza dal Settentrione al M c z z o d i , i l che 

D d d - appo 
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appo loro coníauaf i per la lafghezza della 
t é r r a . V e d i T E R R A . 

La q u a n t í t a di un Grado di un Mer id ia 
no , o d ' a l í ro c i rcolo maf f imo , su la fuper-
fiiss della t é r r a , viene variamente determi-
nata da varj o í f e r v a t o r i : i metodi eziandio, 
de' quali fanno u f o , fono v a r j . V e d i T E R 
RA . — T o l o m e o confina i l Grado in (58. 
m i g ü a Arabiche ~ contando 7|-ftadj per un 
r n i g l i o . 

G l i Arab i fleífi , che fecero un efatto com
puto del D i á m e t r o della t é r ra , con mifurar 
la diflanza d i due luoghi ío t to i l medcfirao 
mer id i ano , nelle pianure di Seniar , per or-
dine d i A l m a m o n , lo fan folamente mig l i a 
56, Keplcro determinando i l femidiatnetro 
della t é r r a per mezzo delia diflanza di due 
m o n t a g n e , fa un grado mig l i a Germaniche 
13. M a quefio m é t o d o é aí íai lontano dalla 
aecuratezza . Snellio cercando i l d i á m e t r o del
la t é r r a , col mezzo della diftanza di due pa-
ra l l c l i dc l l ' equatore, t rova la quanti ta d'un 
grado, con un m é t o d o , c í íe re 570^4 tefe 
( toifes ) Parigine r o piedi 342384. e con un 
a l t ro m é t o d o , 57057 t e fe , o piedi 342342. 
I I di mezzo tra i quali due numer i fu da M . 
Picar t t rovato colla mifurazione nel 1669 da 
A m i e n s a M a l v o i f i n ( ch' é la maniera la piu 
í i c u r a ) ; si che cgli fa la quanti ta di un gra
do 57odo tefe , o piedi 342360, che r i d o t t i 
sd altre m i fu r e , dan la quant i ta di un gra
do di un circolo ra a ( l imo in] 

M i g l i a Inglef i d i 5000 piedi Tuno 73 i ~ 
M i g l i a Fiorentine di 3000 braccia 63 — 
Lcghe comuni France í i di 220 tefe 25 
Pertiche Rinlandefi di 12 piedi 2955^ 

M . C a í l i n i , adogni m o d o , per ordine del 
R e d i F r a n c i a , ne l i ' anno 1700, replico i l 
travaglio medef imo, ed avendo mifurato lo 
fpazio di 6 g r a d i , 18 m i n u t i , d a l l ' O í f c r v a -
tor io i n P a r i g i , lungo ¡1 meridiano fin alia 
C i í í a d i C o l i o u r e nel Rof f ig l ione , acc iocché 
la grandezza deli ' interval lo d iminuif fe l'er-
xore , t r ovo la q u a n t i d di un Grado c í íe re 
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57292 tefe) o piedi Par igiui 343742 , che 
afcendono a piedi Inglef i 365184. -—Sul la 
qual norma , la quant i ta di un minu to di un 
grado, di un circolo maffimo della t é r r a é 
5710 piedi P a r i g i n i , equella di un fecondo, 
95 p i ed i . 

C o l qual c o n t ó s'accorda mol to dappreffo, 
quelio del noftro Nazionale M . N o r w o o d , 
che vetfo 1' anno 1635 mifurb la diflanza t r a 
Londra e Y o r k , e la t rovb 905751 piedi I n 
g l e f i ; e trovata la differenza delle L a t i t u d i -
n i tra i due l u o g h i , 20 , 28' , determino la 
quant i ta d i un grado eífere 367196 piedi I n 
glefi , o 57300 tefe di P a r i g i , o 69 m i g l i a 
I n g l e f i , 288 yarde . V e d i N c w t . Princ. P b i l . 
N a t . M a t . prop. 19. p .378. e VJJí. deWAcc. 
Se. A n n , 1700. p. 153. 

La quant i ta di un grado di un circolo maf
fimo , colla diflanza d i un al tro parallelo dall* 
equatore , cífendo data , trovafi la quan t i t a 
di un grado i n cotefto parallelo mediante que-
fio canone : come 1' intero feno é al co fe no 
della diflanza del parallelo dall ' equatore, co
sí é la quant i ta d i un grado dell ' equatore 
alia quanti ta di un grado del parallelo. 

Supponete e. gr. Ta la t i tudine del parallelo 
51o , e fupponete un grado dell ' Equatore 
69 m i g l i a . 

Logar, del feno intero 
C o feno di 51o 
Logar i t . 69o 

100000000 
97988718 
18388491 

L o g . cercato -— 16377201 

I I numero che v i corrifponde nelle tavole é 
43 r r ? m i g l i a , a un dipreíTo; che fendomol -
t ip l i ca t i per 5280 , i l numero de'piedi i ^ un 
mj ig l i o , da i l numero de'piedi Inglef i in un 
grado in quel Parallelo. Su! qual fondamento 
C fuppofla la proporzione Caffiniana di 365184 
piedi I n g l e f i , o 69 mig l ia , 864 p i e d i , per 1 
grado di un circolo m a f f i m o ) é formata e 
calcolata la T a v o l a feguente, in cui ci fi por-
ge la quanti ta d i un grado di longitudine i n 
cada un parallelo di l a t i t u d i n e . 

Grad. 
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Grad. di 
Lat i tud . 

Equaz. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

14 
15 
IÓ 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

24 
25 
2Ó 
27 
28 
29 
30 

3 i 
32 
33 
34 
35 
3ó 
37 
38 
39 
40 

4 i 
42 
43 
44 
45 

M i g l i a deterrn. Ingíeí i 
di 5280 p i e d i . 

69 
69 
69 
58 
58 

08 
08 
68 
68 
68 

Ó7 
67 
67 
67 
66 

66 
66 

64 

64 
64 
¿3 
^3 
62 

61 
61 
60 
59 
59 

57 

5¿ 
55 
55 
54 
53 
52 

52 
5 i 
50 
49 
48 

864 
808 
641 
3^3 

5254 
47^9 

4143 
3422 
2590 
1Ó48 

595 
4714 
3443 
2064 

5 7 ó 
4260 

2557 
747 

4110 
2088 
5240 

5008 
672 

3 5 I 3 
972 

865 
3301 

358 
2597 
4738 

i503 
3453 

29 
1791 
3461 

5040 
1248 
2648 
3961 
5187 

1147 
2204 
3^78 
4071 
4884 

3P5 
Grad. di 
La t i t ud . 

47 
48 
49 
5 ° 

5 i 
52 
53 
54 
55 

5* 
57 
58 
59 
óo 

"óT 
62 
¿3 
64 

65 
66 
67 
68 
69 
70 

7 i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

"87 
82 
83 
84 

85 
86 
87 
88 
89 
90 

M i g n a dcte tm. Ing le í i 
d i 5280 p i e d i . 

48 
47 
40 

45 
44 

43 
42 
4 i 
40 
39 

38 
37 
3 ó 
35 
34 

33 
32 
3t 
3 ° 
29 
28 
27 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
l 7 
16 
i5 
14 
13 
12 

10 
9 
8 
7 
6 

338 
994 

1575 
2082 
2515 

2777 
3069 
3293 
3449 
3540 
35^8 
2533 
3438 
3283 
5072 

2804 
2483 
2110 
1686 
1213 

743 
128 

4800 
4150 
3460 

2732 
1968 
1169 

338 
4756 

3866 
2948 
2006 
1040 

53 

4327 
3303 
226^. 
1212 

147 

3454 
3272 
2184 
1093 

D d d 2 
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G R A D O , nd!a legge C i v i l e , e nella Ca

n ó n i c a , dinota un interval lo nella cogna-
zione , o nelP affinitk , con cui fi compu-
tano la profl irai ta , e la lontananza del 
í i n g u e . 

I Gradt fono g l ' i n t e r v a l l i , onde fi cono-
fce quai pe r íbne fono piü da preíTo alio ftl-
p i t e , od alia radice. Ovver fono le d i -
ftanze d 'una perfona da un 'a l t ra nella linea 
d i confanguinita , o d ' a f f i n i t a , conrate da 
qualche comune p á r e n t e , oan t ena to . V e d i 
CONSANGUINITA ' , e AFFINITA' . 

N o i d i c i a m o , i l fecondo grado, 11 terzo 
grado. San Gregorio i l Grande fu i l p r imo 
che proibl i l m a t r i m o n i o fin al fe í í imo gra
do ; 1^ qual r e ñ r i z i o n e fu lungo tempo of-
fervata : i l fecondo Conc i l io Laterancfe , fot-
t o Innocenzo I I I . r iñ r ín fe la proibizione 
a l quarto grado inclufive , cioé a i figli d i 
Cug ino-ge rmano . V e d i MATRIMONIO. 

Nel l a Legge C i v i l e , i gradi di parente
l a , o cognazione fono difFerentemente com
putan da que! che fon nella Legge C a n ó n i 
c a . —r' La pr ima va numerando le perfonc 
provenute o difcefe dal medefimo ü i p i í e ; 
ogni perfona di la originata coRituendo un 
grado; ma con q u e ü a difierenza , che nella 
i inea diretta Tordine comincia dal p r i m o gra
do ; e cosí i l padre e d i l f i g l i u o l o fono in p r i 
m o grado ; ma nella coilaterale non v i fi 
conta p r imo grado; due frateiii avendo fola-
mente tra lor congiunzione o relazione nel 
Ucoí idogrado , a cagion che i ! padre , che é lo 
flipite comune , fa i l p r i m o ^ í W o . 

La legge C a n ó n i c a o í íerva la í h í í a regola 
quanto alia iinea d i r e t t a ; ma nella linea coi
laterale , una generazione fa folo un grado ; 
cosí i fratel l i fono nel p r imo grado, ed i cu-
g i n i g e r m a n í nel fecondo. Laddove la legge 
c iv i le mette i fratel l i nel fecondo, ed i cu-
g i n i nel quar to . — C o s í che due gradi nella 
Legge C i v i l e ne fann' uno nella Legge Ca
nón ica . 

G R A D O , nella M e d i c i n a , dinota un cer-
to colmo , od una certa intenfione delle 
qualitadi elementan . V e d i QVALITA . 

I gradi comuneraente ricevuti fono quat-
i r o , e corrifpondono al numero degli clemen-
íi peripatetici . Ved i ELEMENTI . 

Nel la Filofofia della Scuola , le flefife qua
l i t ad i fonod iv i fe i n o í t o g r a d i : l ' u l t i m o o 
piíi ako grado d' intenfione é chiamato ut 

G R A 
N o i d i c i a m ; la tal cofa é frcdda ín fe

condo grado ; i l pepe é caldo nel í e r z o ^ r a ^ o . 
V e d i C A L O R E , CFREDDO. 

11 fuoco i i reputa caldo nel l ' ot tavo gra
do , e fecco nel quarto grado . V e d i 
Fuoco. 

G R A D O , nella Ch imica , fi prende per lo 
flato o per 1'intenfione del fuoco o del ca
l o r e . V e d i F u o c o . 

I C h i m i c i d i ñ i n g u o n o quattro gradi d i 
fuoco o di calore : i l primo ) é due o tre 
c a r b o n i . 

l\fecondo, quel d i qua t t ro o cinque car
boni , o p iut tof to , quanto baila per fcalda-
re un vafe fenf ib i lmente ; ma pur i n cosí 
fa t ía maniera , che la mano v i fi poíTa su te
ñe re per uno fpázio di tempo notabi le . 

I I terza grado , é quando v i é un fuoco 
capace di farbol l i re un vafe d i cinque in fei 
pinte d'acqua. 

I I quar to é quando v i é fuoco ballevole per 
un fornello . 

Que í l i gradi tu t tavol ta , fono t u t t i var ia t i 
fecondo le differemi circofianze di operazioni, 
di f o r n e l l i , d i v a f i , di fogge t t i , & c . 

G R A D I , nella M u f i c a , fono i p i c c i o l i i n 
terval l i , de'quai fono compofle le concordan-
ze , o g l ' i n t e r v a l l i a r m o n i c i . Vedi INTER-
VALLO e CONCORDANZA. 

I gradi mufica 1 i fono tre ; i l tuono mag-
g i o r e , i l tuono m i n o r e , ed i l femituono . 
V e d i TUONO e SEMITUONO. 

La cagion pr imar ia dell ' invenzione de i 
gradi, o deg l ' i n t e rva l l i m i n o r i , e l econcor -
danze , e per l i quali fon divife le concordan-
ze raedefime, e , per cosí d i r é , g r a d ú a t e > 
Defcartes pe ufa che fia í t a t a quefta, che fe 
la voce ave fie fempre da procederé per i n 
te rva l l i a r m o n i c i , v i farebbe troppo grande 
fproporzione o ineguaglianza nelT intenfio
ne di e í í a , i l che Üancherebbc e i l mufica 
e 1 'uditore. 

C o s í , fupponendo A e B la di fianza d i 
una terza maggio re ; e la voce ayeí íc ira-
mediatamente da afcendere da A in B , al-
lora pe rché B eífendo piu acuto colpifee T 
oreechia con maggior íorza che A , accioc-
ché que í ia difproporzione non riufciífe in
comoda , un al tro fuono C fi é porto fram-
m e z z o ; con che , quafi per un gradino pof-
fiarao p i u f ác i lmen te afcendere, e cotí m i n o 
inegual forza , nel l ' elevar la voce . 

D i qua appars , dice i ! g ra«de A u t o r e j 
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che i gradi fono folarnente cert! merzí efco-
g s í a t i , per porli fra g!i eíhxrai dcllc concor
da nze , affin di moderare la loro inegua-
glianza, ma che di per sé foli non han no 
abbaüanza di foavith per appagare 1 orec-
ch io , c fono fü!tanto d'ufo m rsguardo al
ie contordanze. Di maniera che quando la 
vece ha fatto un tnovimento di un grado, 
I ' orecchia non é ancor paga finché non fi 
venga ad un altro , che percio d e b b ' e l í e r e 
concorde col primo fuono. 

L a íofianza del fin qui divifato , fi ridu-
ce a quefto, che mercé d'una divifione adat-
ta dcg¡'iníervalli concordanti in minori in-
tervall i , la voce puo paííare leggicrmcnte 
e fáci lmente da una nota aii' altra ; e 1' udi-
tore eííere preparato a guftare piü eíquifi-
tamence gl' intervalli perfetti, i cui cftremi 
fono i veri punti , nc' quaii trova 1' afpet-
tato ripofo e diletto. 

Ta le é il fine e Tufizío de' g r a d i , o dc-
gl' intervalli minori . — Ora ve ne fono fo-
Idmente tre, che l 'e íperienza ícopre e rac-
comanda per grazie foavi ^ le ragioni de'qua-
li fono 8 : 9 , chiamata il tuono maggiore ; 
9 : 10 , chiamata \ \ mono m'more ; 6 1 5 : 1 0 , 
chiamata ¡l femituono . Per rriezzo di quefti 
foli un fuono fi puo muovere in su e in 
giíi fucceffivaraente , da un eftremo d' una 
concordanza aü' aitro , e produrre la vera me
lodía ; e col raezzo di queíti , diverfe voci 
fono altresl capaci deüa neceífaria vaneta 
nel paífare da concordanza a concordan ?a . 

Quanto all'origine di quefti^m^V, egiiao 
na ico no dalle icmpiici concordanze, e fono 
eguali alie lor dtfFerenze. Cos í 8 : 9 , é la 
dsfferenza d'una quinta e d' una quana ; 9 : 
10,, é la differenza d'una terza minore e 
d'una quarta , o d'una quinta e d ' u n a f e í l a 
maggiore; e 15 : 16, la differenza d'un?. ter
za maggiore e d ' u n í quarta, o d' unaquin-
ta e d' una íeíla minore. 

% Quanto a i f ufo de G i i A D i , nella coílru-
sione delia fea i a della Maíica : vedi SCA-
i-A , e GAMMUT . 

GRADO, nell' Univerfita, dinota una qua-
ua cenferita ag!i í ludent i , o raerabri di ef-

i e , come un tefiimonio delloro profítto nell' 
& n i o facoltadi; e che gl, abilita o dk lar 
ragione e n i d o a certi priv.legj , prece-
í.enze , &c . Vedi UNIVERSITA' , FACOL-
TA" , & c . 

J g?ad( fono a un di prsffo g i l üeffi nel-
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le diverfe Univcrfitadi : ma le leggi loro , 
e la diícipiina o gii efercizj prevj fon diffe-
renti . — I gradi fono Bacelliere, M a c j h o , 
e Dottore; in vece di queíl' ultimo in alcu-
ne eílerne Univcrfitadi, vi ha quello di L i -
cenziato . Vedi LICENZIATO . 

In ciafeuna facolta non vi fono fuorché 
due g r a d i , cioé Baccelltere e Dottore , che 
ár t i camente chiamavaníi Baccclliere e M a c -

J i ro : né l 'arti ne aramettono piu di due , 
che tuttavia confervano la denominazione 
át1 gradi anlichi , cioé Baccclliere e Maejiro . 
A Oxford, i gradi di Mae j i ro , e di Dottore 
fi conferifeono folamente una volta i' ati
no , cioé nel Lunedl dopo li 7 di L u g l i o , 
quando proprio a tal ñue fi celebra un at-
to folenne . Vedi A T T O . 

Le fpefe del grado di Dottore in qualcu-
na deile facolta , in trattamenri , e in pa-
ghe ftabilite, fuol aícendere a 100 I. equei-
lo di Maeí lro delT Arti a 2 0 , o 30 k — 
Ogni anuo fi promovono circa 1 50 Dot íori s 
e M i t í t r i , Vedi D O T T O R E , e M A E S T R O . 

l i grado di Baccclliere é folamente con-
ferito in Quarefima ; e vi fi promovono in 
circa 200 ogni anno , 

Per prendere il grado di Btccciiiere nelP ar
ti , fi richieggono quattr' anni , c t r e d i p i í i 
per maefíro deli'arti . Vedi B A C C E L L I E R E . 

A Cantabrigia, le cofe fonoaun dipref-
fo fui medefimo pie de ; e fo! un poco piu 
fevera é la di fe i pi i na , e g!i efercizj fono 
un poco piu difficili . 11 principio, che cor
rí fponde alF atto di Oxford , é il ¿ iorno 
avanti il primo M ¡rtedi di Lugl io . •—• I 
gradi di Baccelliere ti danno in Quarefirna , 
cominciando il Mercordl delle C e n e r i . 

Per il grado di Baccelliere deli'arti , fi 
ricerca, che la perfona abbia rifieduto neii' 
Univerfita preífo a quattr' anni ; e nel!'ul
timo anno abbia tenuto aít i di Filofofia , 
cioé abbia di fe fe tre queftioni nella Filof. 
N a r . nelle Matematiche , o n e i l ' E r i c a , ed 
abbia rifpo'fto alie obbiezioni di tre diverfe 
OpponeEiti in tre diverfi tempi ; come p u r é , 
ch' egli abbia oppoíto tre voite. Dopo di 
che , eífendo efaminato da i maefiri e íocii 
del Collegio, egli é rimeífo a demandare il 
fuo grado nelle Scuole , do ve ha d i ri He
deré tre giorni, ed eííere efaminato da due 
Maefiri dcll' arti deilinati per tal uopo. 

II grado di Maeflro deli' arti non fi da , 
fe non a capo di tre anni dopo quello di 

Bac-
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Baccd l i e r e ; durante i l qual f r a í t e m p o , i l 
Candidato é obbligato tre diverfe volte a 
lo í t eoere due queftioni Filofofiche nelle fcuo-
le p u b b ü c h e , ed a rifpondere alie obiezio-
n i rnoíTe con t ro d i luí da un macflro deli ' 
A r t i . Deve egli par iment i tenere due a t í i 
nella fcuola de' Bacce l l ie r i , e declamare od 
a r í n g a r c u n o . 

Per pallare Baccelllere d i T e o l o g í a , i l 
Candidato dcbb e líe re ñ a t o fctt ' anni mae-
í í r o dell ' arti ; debbe aver d i í p u t a t o contro 
un Baccelllere di T t o l o g i a due v o l t e ; aver 
tenuto un at to di T e o l o g í a ; e predicato 
davanti a l l ' Un ive r f i t ^ , una vol ta i n L a t i 
n o , ed una i n Ing le fe . 

> Quanto al grado di D o t t o r e . V e d i l ' A r -
í i co lo DOTTORE . 

G R A D U A L E * , era anticamente un l i 
t r o di Chiefa , che contenea diverfe ora-
z i o n i , r e c í t a t e o cán t a t e dopo 1 'Epiñola . 

* nlcura de no/ir i Scrittori antichi fi 
kgge g radi le , g r a d ú a l e , & c . 

Dopo la le t tura d e l i ' E p i í i o l a , i ! Cantore 
afcendea f u l l ' ambone col fuo gradúale , e 
fecitava le preghiere & c . ch' erano i n cíío ; 
a cui rifpondeva i l coro : donde i l nome 
gradúale , a cagione de' gradini del l ' ambo-
ve. Ved i AMBONE. 

Nel l a Chiefa R o m a n a , gradúale chiamafi 
t u t t av i a un verfo che cantafí dopo 1' Epi -
flola , c che anticamente íi recitava su i 
gradini del!' altare : B e n c h é U g u t i o n e d ía 
un a l t ro d e í t a g i l o , od un' altra í p i c g a T i o n e , 
volcado che fia flato deneminato gradúale , 
p e r c h é fi cantava in un movimento od afce-
fa gradúale da nota a n o t a . M a g r i ne par
la anch 'egl i diverfamente , e vuole che ab-
bia prefo q u e í l o n o m e , dal cantarfi , men-
tre i l D i á c o n o afeendeva i gradini del pul 
p i t o , per cantare i l Vangelo . 

_ GRADÚALE, Gradual i S , s'applica ancora 
ai cjuindici Salmi c a n t a t i , tra g l i E b r e i , su i 
qu ind ic i gradini del T e m p l o . • — A l t r i fon d ' 
opinione che fu ron o cosí denominat i , per
ché i cantori alzavano la loro voce per gra-
d i , dal p r imo a l l ' u l t i m o . V e d i S A L M O . 

I I Cardinal Bona , nel fuo T r a t t a t o del-
la divina Salmodia , dice , che i quindic i 
Salmi graduali fono i n d i r i z z a t i a rapprefen-
fare a l l ' an imo , che noi folamente a r r iv i a -
roo alia perfezione di bontk , e fantita , 
per g r a d i ; egli procede eziandio al div i fa
énen lo dei qu ind ic i gsadi d i v i r t u , corrif-
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pendenti ai qu indic i S a l m i ; cinque de' qua-
l i fono per l i p r inc ip ian t i ; cinque per Ti 
p r o f i c i e n t i ; e g l i a l t r i per l i p e r f e t t i . 

G R A D U A T O , una perfona che ha i 
gradi i n qualche Facolta . V e d i GRADO , 
& c . 

U n graduato i n M e d i c i n a , in T e o l o g í a , 
& c . V e d i FACOLTA' , &C. — I n Francia 
un terzo de' benefizj del Regno é appro-
piato ai graduati , c ioé t u t t i quel l i che d i 
ventano vacanti nei mefi di Gennajo e d i 
L u g l i o ; d ' A p r i l e , e d' O t t o b r e . 

Quefto p r iv i l eg io de' graduati non é p iu 
antico del Secólo qu in todec imo; e í í e n d o ü a -
ta fat ta offervazione, che g l i uomini feien-
l i a t i venivano affai neglett i dai col la tor i , 
e dai patroni delle Chiefe , fu recato un 
lamento al C o n c i l i o d i Bafilea , i n cui fi 
decretb a favore de' graduati i n avvenire : 
q u e ñ o decreto fu poi confermato colla Prag
m á t i c a Sanzione , e d i bel nuovo col Con
cordato . V e d i PRAGMÁTICA , & c . 

G R A D U A Z I O N E , fí prende nelle ma-
t ema t i che , per i ' atto di graduare , o d iv í 
dete una cofa i n g r a d i . V e d i GRADO. 
, L a graduazione d i quefto quadrante, theo-

d o l i t e , od altro fimiie i n í l r u m e n t o , é g i u -
íla e ne t t a . V e d i QUADRANTE , & c . 

G R A D U S Gemonii . V e d i l ' A r t i c o I o G E -
MONII . 

G R ^ . C U M — - ^ « m G R £ C U M . V e d i A L 
BUM . 

G R A F F A , nella ñ a m p a , dinota una forte 
di riga o linea ora dr i t ta , ora a bifeia , 
ovvcro endata , raa fempre r ivol ta i n suda 
ciafeuna e f t r emi t a ; ferve per legare a í í i eme 
diverf i c a p i , o cofe, che íi hannoda legge-
re fegui tamente , avant i che p roced ía te alie 
f u b d i v i f i o n i , poí le a lato con íiraili o p ik 
piccole graffe. Se ne fa m o l t ' ufo nelle ge-
r.ealogie , nelle tavole analit iche , & c . per 
facilitare la diviOone e fubdivi í ione di una 
qualche ma te r i a . 

GRAFFE , fono quelle ancora che fi ufa
no per due caratteri oppofti , e fervono a 
chiudere quel che noi chiamiamo , una 
parentefi, od una qualche parte del difeor-
f o , che vog l i am diftinta da l refto del l 'ope
r a ; quefte hanno ora la forma [ ] , ed ora 
I'altra ( ) . V e d i C A R A T T E R E . 

G R A F F I O . V e d i UNCINO* 
G R A M I N E A , nelP ant ich i ta , s' applica 

ad una corona f ó r m a l a di e r b a o g r a m i g n a , 
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gramen , che fi concedea dal R o m á n í > a 
« r t i de' lor Genera l i , in confiderazione di 
aver eglino falvato , o liberato un' clcrci-
to . Vedi CORONA. . . 

L a Corona gramínea ven ¡va contenta di 
rado ; e per quaiche imprefa fegnatata ; 
quando per lo coraggio o per lo valore e 
deñrezxa di un G e n é r a l e , un armata ndot-
ta a^H ultimi eílremi era ñata libcrata, ed 
i l nemico me/ío in fuga. 

GRAMINEE Erbe , ira i Botanici , fono 
quelle che hanno una foglia lunga c ñret-
ta e non han gambo o piede forte . V e 
di Pl ANTA . 

G R A M M A T I C A , 1'arte di parlar bene 
c propriamente ; cioé di efprimere i pen-
í i e r i , con fegni vicendevolmente accordati 
per tal fine cd ufo. Vedi P A R L A R E . 

I fegni, che per cib fí fon trovati i piíi 
comodi, fono i fuoni articolati ; ma perb 
che queñi fono tran íeun í i , fe ne fon inven-
tati degli altri piíi permanenti, eioé le lee-
tere, ypx^uuroc, grammata, donde il nome 
Grammatica. Vedi V O C E , C L E T T E R A . 

L a Grammatica piij aecura íamente vien 
defioita, fecondo Johnfon, i' arte di efpri
mere le relazioni delle cofe in coftruiione, 
con la dovuta o giuíxa quantita nel parla
r e , ed ortografía neüo ferivere, fecondo V 
ufo di quel l i , il linguaggio ds' quali fi par
l a . Vedi LINGUAGGIO. 
•' L a Grammatica é divifa da alcuni Auto-
ri in quattro parti , ortografía , profodia , 
ctimologia, e fintaífi. Vedi ORTOGRAFÍA, 
PROSODIA, ETIMOLOGÍA, e SINTASSI . 

Altri dividono la Grammatica in un mo
do alquanto piü ovvio , e facüe : c ioé ncl-
la dottrina delle lettere o áo* fuoni ^ che co
incide coU'ortograf ía , e coU'crthoepia , in 
quella delle fillabe ^ del loro accento, lem
po, &c . che coincide colla profodia; quel-
U delle/?ííro/(?, delle loro fpezie , derivazio-
n i , cambiamenti, a n a l o g í a , Scc. che fi r i -
duce al!'ctimologia; e queila delle fentenze 
che coníidera la collocazione mutua , c V 
accozzatnento delle parole , churnata Sin" 
tajfi. Vedi L E T T E R A , P A R O L A , SILLABA , 
e SENTENZA. 

L'afFar principale á t l h Grammatica, é de
cl inare, conjugare, conftruire , e combinar 
verbi , nomi , ed altre parti dell' orazione . 
El la infegna la proprieta, c la forza natu-
raie di ciafcuna parte del difeorfo ; e la 
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ragione di tutte rcfpreíf ioni in effo adope-
rate . Vedi DECLINAZIONE > COSTRUZIO-
N E , N O M E , V E R B O , P A R L A R E . 

Alcuni hanno «hiamata la Grammatica , 
la porta delle A r t i , e delle Scienze; a c a -
gione che a niuna d' eíTc fí pub giugnere, 
fe non col di lei mezzo . — L a Gramma~ 
tica y fecondo Quinti l iano, é aH'eloquenza , 
queilo che il fondamento é alia fabbrica : 
coloro che la difpregiano e non la curano, 
come oceupata in cofe baífe e triviali 9 
vann' errati fuor di modo : ella ha real
mente piü di folidita, che di apparenza c 
di pompa. G l i Autori dell' Arte di penfare 
confiderano la Grammatica , come neceífa-
ria non meno per provare ed efercitare i 
talsnti de' piü abili e dotti , che per for
mare gl' ingegni de' principianti: gli avan-
taggi della Grammatica fono bene efpofli da 
Perizonio, nella prefazione alia fuá Edizio-
ne della M i n e r v a di S a n á l i o , A m ñ e r . 1714» 
Vedi G R A M M A T I C O . 

Diogene Laerzio riferifee , coll' autorita 
di Hermippo, che Epicuro fu il primo che 
diede le rególe della Grammatica per la l i a * 
gua Greca ; ma che Platone fu il primo 
che avea prefa in confiderazione la cofa 9 
e fattevi eziandio alcune feoperte . 

I n R o m a , G r á t e t e , fopranorainato M a l -
lotes , contemporáneo d' Ariftarco, diede fo-
pra queft'arte le prime lezioni ai R o m a n i » 
nel tempo ch' egli fu ambafeiatore per i l 
R e A t í a l o alia Repubblica , tra la feconda 
e la terza Guerra Púnica o Cartaginefe , 
fubito dopo la morte d'Ennio . Avanti di 
lui non fi fapeva in Roma , che cofa vo
lé íí'e diré Grammatica. Polyd. Verg. de In~ 
vent. rer. i . 1, c. 7. 

L a Grammatica é T ifteífa in tutte le l in -
gue , quanto ai fuoi principj generali , ed 
alie nozioni ch'ella prende dalla F i lo íb f ia , 
per dichiarar 1' ordine e la maniera , coa 
cui efprimiamo le nofire idee per mezzo di 
parole : m a , cífendo che ogni Lingua ha i 
fuoi giri e le fue maniere peculiari , il fuo 
vario carattere, e genio ; diíferente dal ge
nio e dal carattere delle altre lingue ; quin-
di fon nate tante Grammatiche , quante vi 
fono lingue. — U n c íempio baííera per dar 
cib a vedere : Dicono gl' Inglefi , drww a 
Jirait Une, e non gi ,̂ a Une ¡ i r a i t : i Fran-
cefi all' incontro dicono tirer ligne droite , 
e non , droite l ime : e nel Latino c libero 

i l 
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i l diré la fíe fía cofa ¡n un modo o neli'al-
tro; reciam itneam, o lineam reBam ducere . 
E fe v 'é qualche iinguaggio che nella ira fe 
addotta feguiti 1 'analogía d e ü ' I n g i e f e , ne 
la ra poi differente in cent' aitri cafi . 

Qaicdi il Dottor Wall is cenfura e ripren-
de a ragione i noftri Grammaí ic i Inglefi , 
dove dice , che tutti avendo voluto tirare 
troppo violentcmente la noÜra lingua I n -
g'efc nel método latino, hanno recate mol-
tiffime cofe inutili , circa i cafi, circa i 
generi , e le dcclinazioni de'nomi ; come 
pur v' han fatto entrare il governo ( régi
men) latino de' nomi e de' verbi, con cu i 
nicnte ha che tare la lingua noilra . Vedi 
I N G L E S E , C A S O , DECLÍNAZIONE , GENE
R E , MODO, &C. 

GRAMMÁTICA , fi prende anco per un l i 
bro, il qual contiene le rególe deila Gram-
matica, le quali han vigore e corfo^Tn cía
le una lingua. Vedi LINGUAGGIO. 

L e Grammatiche antíche fono , per 1' Ebrai-
eo , quella di Rabbí Juda Chiug , che é tenuta 
comunemente per la prima grammatica l i 
brea che fieíl veduta ; a neo re he fia certo, 
che Rabbi Saadias Haggaon , il quale viífe 
avanti Rabbi Juda, compofe due opere dei
la medefuna fpezie : una cípreíTamente Co
pra ¡a grammatica \ e i' altra deile eleganze 
della hngua Ebrea. Vedi E B R E O , &C. 

Quanto al Greco , la piu antica gramma
tica é quella di G a z a : le Lat ine , fono l'ope-
re d Martiano Capella , di Prifciano, e d' 
Af'.o ¡lo Pcdiano . Vedi G R E C O , &C. 

L e migÜoí i grammatiche moderne fono , 
i0 . Per i' Ebrco , quella di Pagnino , Ediz. 
d' Henr. Stcf. o le Preux, in G i n e v r a , nel 
1592; quella di Pictro Martinio nella Roc-
ceila 1592; quella di Buxtorfio ; quella di 
Ludovicus Deus , in tre iinguaggi ; quella 
di Sixtino A manía , che é una collezione, 
tratta dail' opere di Martinio e di Buxtor-
ñ o ; quella di Bellarmino, con le note di 
MUÍS \ quella di Sglamher é utíle per !i 
principianti. — 20. Per il Caldeo , le m i g i i o -
ri fono quelle di Martinio , di Buxtorfio , e 
Lud. Deus , in tre Iinguaggi. 50. Per il Cof-
tico , il Prodromus Coptns , c \A Lingua JEgy-
ptiaca Refl i tuta di Kirchero. •— 40 Per il 
Siriaco , quelle d' A mira , di Myricorus , di 
Waferus, e Beveridge; colle Caldea , e S i 
riaca di Buxtorfio, di Lud. Deus in tre Iin
guaggi , e quella di Le ra bden . — 50. Per i' 
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yira ¿ i co , quella d' Erpenio , e quella di G a 
l i o , che é 1' Erpeniana un poco aumenta
ra . 6 ° . Per V Etiepico, quella di J . Ludolfo. 
1—y0. Per il Perfumo , quella di Lud. Deus , 
•—8o. Per I' Armeno , quelle diSchroder, e 
di Galano. 90. Per il Greco, quelle di Marr . 
Rulandus , di Sylburgio , di Mocquet, di 
Voffio , di Busby, e di Porto Rea le . 10o. 
Per il Latino , quelle di Defpauíerio , la 
Minerva di Sanzio , quelle di Voífio , e Sprat; 
quella di Porto Reale , che é foltanto una 
raccoita cavata dall' altre ; e quella di L o -
w e , la piíi efatta di tutte . •— 110. Per l' 
Italiano , quelle di Bergero , di Lanfredini 
di Porto Reale , e di Veneroni . 12o. Per lo 
Spagnuolo quelle di Salazar , di Porto Rea
le , de 11' Abate di V a i r a c , &c. 13o. Per ií 
Portoghe/c, quella di Pereira . 14° . Per i i 
Franccfe , quelle dell' Ab. R e g n í e r , e del 
Padre Buffier. — 15o. Per il Germánico a l" 
t o , o puro , quelle di Ciaio , Heusburgen-
í i s , Sehottelius , Boedichero , e Scembach . 
1—• í ó 0 . Per i' Ingle f e , quelle di W a l l i s , di 
Brightland , e di Greenwood . 

Caratteri nella GRAMMATICA . Vedi Par-
í ico lo C A R ATTERE . 

G R A M M A T I C A L E , cib che fi riferi-
fce a Grammat ica . Vedi G R A M M A T I C A . 

Diciamo , coí lruzione Grammaticale ; íi-
gnitícaziorie Grammaticale , &c. G l ' I d i o m i , 
come anglicismi, lat inismi, grecismi , gal-
licismi , &c. deviano dal rigore Grammat i 
cale . Vedi ANGLICISMO , G ALLICISMO , & c . 
L a tal Frafe non e Grammaticalmente giu-
í ta ; e l l ' é un idioma. Vedi IDIOMA . 

Crit ica G R A M M A T I C A L E . Vedi C R I 
TICA . 

G K A M M A T I C O , Grammaticus , una 
perfona ben verfata nella Grammatica . V e 
di GRAMMATICA . 

L a denorainazione Grammatica é , come 
quella di critico ulata in oggi írequentemente 
come un termine di rim pro vero ; un mero 
Grammatica , un fe eco , un pallido Gram
matica , &c. I i Grammatica fi concepifee , 
come una, perfona totalmente applicata alie 
minuzie d1 un linguaggio; che raette tu*ta 
la fuá induí lr ia , e tutto il íuo iludió nel-
le parole e neile frafi; incapace di güila re 
td intendere le bellezze , la delicatezza , 
la finezza, 1' cí lenfione , & c . d' un fentimen-
í o . Vedi PEDANTE. 

Scaligero nulladimeno confiderava ig ram-
m.ttict 
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wauci su d' un altro lume . Utlnam effem } 
d ic ' eg l i , honus g r a m m a í i c u s , fajfidt emm 
ei , qul cmnes authores vult intcliigere , effe 
g r a m m a t i c u m . 

I I t i tolo di grammatlco, é cer to , che t u 
a ñ t i c a m e n t e un t i to lo d'onore ; mentre da-
vaf i non ío lamente a que i i che s apphca-
vano alia grammatica , od erano eccelknt i 
n d l a F i l o l o g i a ; ma anche a t u m quelli ch 
erano ftimati dotti m qualch arte o fa-
colta qua! ^ vole"e J ílccome. Iia i a t to 
vedere' Cjer- ^0^xo > ne^ ^ L ^ r o ^e^a 
grammatica. 

La parola grammattco era propnamente un 
t;toío di letteratura e d'erudizione , e da-
vafi frequentemente a coloro ch' eran per i t i e 
valent i tn tutte V a r t i , o nella niaggior parte ; 
det t i anco polybiflores. 

C o s í , Philopono , famofo Filofofo al t em-
po di Giuftiniano , degno di particolar ñ i m a 
per 1' ampiezza e varieta della fuá cognizio-
ne , fu fopranominato grammaticus , ficcome 
appar dalla Biblioteca di F o z i o . Cos í Safíb-
ne ( o Saxo ) lo Storico Danefe , nel íecolo 
13. fi guadagnb 1'appellazione di grammati
cus: e f in nell 'anno 1580 , t roviamo foprano
mina to i l grammatica un T o m m a f o d' Averfa , 
celebre giureconfulto N a p o l i t a n o . 

I I t i t o lo di grammatico a ñ t i c a m e n t e íi da-
va a quel l i che ora chiamiamo critici ; cioé 
acl uomin i d' erudizione , d o t t i , e letterati ; 
cd i n particolare a quell i che ferivevano be-
n e , ed elegantemente in ogni fpezie. Ved i 
C R I T I C A . I n quefto fenfo Svetonio i m i 
t ó l a i l fuo l i b r o , ch'egli ha feri t to fopra g l i 
o t t i m i A u t o r i L a t i n i , De claris Grammaticis ; 
c C o r n . Nepote chiama i commentator i de-
g l i O r a t o r i , e de' Poe t i , grammaticos ; e fi
nalmente i n quefto fenfo 1' appellazione v ien 
at t r ibui ta dagli A n t i c h i , a d A p i o n e , a F i lo -
pono , ed a So l ino . 

I piü celebri Grammatici del fecondo feco-
lo , furono Aper , Pollio , Eutychius, Pro-
culus, Athemus , J u l . Pollux , Macrobias , 
ed Aul . Gellius : le opere di quefli u l t i m i 
A u t o r i fono una collezione di aífai cofe e 
matene diverfiífime , concernenti la critica 
degh A u t o r i a n t i c h i , e la colta od elegan
te let teratura. 

Se i l nome ha perduto Tant ico fuo ono-
re , q u e ñ e per colpa di coloro che fe P 
hanno arrogato ; trattando di grammatica 
m maniera bafla, pedantefea, d o g m á t i c a ; 
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riducendola alie parole ed alie fillabe ; t 
fermandofi totalmente i n oífervazioni e een-
fure fr ivole e pueriii : laddove i l fuo antico 
ufizio era , fare un efame aecurato, ed i n -
tero d' un Autore ; cercare ed inveíHgare 
le mi re di eflb j additarne le bellezze, e i 
difett i \ diftinguere i l vero bello dal falfo i 
e le genuine opere d' un A u t o r e , dalle fup-
pofitizie i vale a diré , che un grammati* 
co era allora , que! che no i oggi chiamia
m o un critico. 

Quel l i che folamente infegnavano a leg* 
gere , a intendere e fpiegare g l i A u t o r i , 
erano chiama ' i grammatifli , grammatifla ; 
per contradiftinzione dai grammatici : ab-
benché , i n progreí ío di tempo i grammati
fli fieníi alzati al \uogo dé" gramjnatici, che 
fono preferiti a quello di critici. V e d i C R I 
TICA . 

G R A N A . V e d i S C A R L A T O . 
G R A N A I O , un luogo da met te rv i , c 

confervarvi formento ed altre biade . V e d i 
BiADA . 

A r r i g o W o t t o n configlia a fare i grana) 
cosí che guardino verfo i l N o r d , per quan-
to fi p u b , a cagione che quella plaga é p iu 
frefea , e temperata . 

Wor l idge , altro A r c h i t e t t o , oíTerva , che 
i raigliori grana) fon fabbricati di m a t t o n i , 
con t ravicel l i quadrati i n tu t to i l di den
t ro , aífine d ' inchiodarvi le tavole , dellc 
qual i 1' interno del granaio debb' eífere fodc-
rato cosí ben unitamente e ferratamente ai 
m a t t o n i , che non v i fia a d i t o , per cui paf-
fino a ricoverarvifi i vermi , od a k r i no-
c i v i infe t t i . V i fian bene piíi piani , un@ 
al di fopra de l l ' a l t ro , e v i c i n i Puno alP 
al tro , imperocché piü baífo o rafo che í¡ 
tiene i l formento , é meglio , e piü fácil
mente fi rivolta._ 

A d alcuni é piaciuto avere due grana) ? 
Puno fopra de l l ' a l t r o , ed empjere i l fupe-
riore di fo rmen to , o d' altra biada, o gra
no : queflo nel pavimento ha un picciolo 
f o r o , per cui i l grano difeende nel granaio 
inferiore , come la fabbia i n un orologio 
di vetro ; e quando é difcefo tu t to , fi r i -
porta di nuovo nel granaio fuperiore \ d i 
maniera che tienfi continuamente i n m o 
to ; e si confervafi aífai meglio i l g rano . 
U n granaio grande, pieno d i tubi o canno-
n i di legno quadrati , pub impedi ré che i l 
grano non fi fca ld i . 
* E e c G R A -
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G R A N A T A * , o Granada , nel l ' arte m i 

litare , una palla od un gulcio cavo , di 
f e r ro , di b ronzo , od anche di v e t r o , o di 
t é r ra da v a í a i o j empiuta di polvere d' ar-
cbibugio , ed in cui é a c c o m o d a í a una fpola 
o c a n n e l l o o raggio per darle fuoco. 

* L a parola prende la fuá origine , dal 
pomo granate , per ejfer la granata pie-
na di grani di polvere , come quejiofrut-
to e picno d1 acini , 9 grani . 

V e ne fono due fpezie, Tune (ongrana
te grandi , e 1' altre picciole : le prime fi 
gi t tano contro i l nemico fuor da un mor-
taio , e propriamente íi chiamano bombe . 
V e d i BOMBA. •—Le feconde fi gittano col
la mano ; e quindi fon denominate hand-
graiíado1 s , granate a mano . 

Caf imiro per veri ta ne mette un ' altra 
d iñ inx ione , quando la palla é rotonda , 
qualunque ne fia la mole , ei la chiama 
una granata y¡ e quando ovale , o ci l indrica , 
una bomba ; ma 1' ufo ammetie folamente 
la pr ima d iv i f ione . 

Caf imiro oíferva ancora , ebe la mig l io r 
maniera di afficurarfi o porfi al coperto dall1 
eífetto d' una. granata , é buttarfi giíi per t é r ra , 
innanz i ch' ella fcopp i i . 

G l i Storici r i fer i ícono , che a l l ' aífedio d' 
Oftenda furono gittate piu di cinquanta m i -
ia granate in un me fe nelia C i t t a : e che i 
C i t t ad in i ne git tarono piíi d i ven t imi la ne1 
lavor i deglí a í l ed ia to r i . 

V orá'maña. granata, é una picciola palla 
Gíiva di f e r ro , di ftagno, di l egno , di car-
tone , & c . r iempiuta di polvere fo r t e , a cui 
íi da fuoco con un razzo , e si gittafi con 
la mano n e ' l u o g h i , dove é addenfata e fo l -
ta la gente ; e particolarmente nelle t r i n -
eee , e negli a l loggiament i . 

La compofizione é la fteífa , che quella 
delle BOMBE . Ved i quef t 'Ar t ico ío . —• Quan-
to alia mole , d 'ordinario fono deíla grof-
fezza i n circa d 'una palla di ferro di m o -
fchetto , & c . e pefano circa tre libbre : 
quanto alie di raenf ioni , fogliono efiere groífe 
un o t t a v o , un n o n o , o un déc imo del loro 
d i á m e t r o j la loro apertura , o bocea circa 
~ l a rga , ficcome preferive Ca f imi ro . 

Tuano oíferva , che ia prima v o l t a che fi 
adoprarono le granate , fu nel l ' aífedio di 
Wachtendonck , C i t t a v ic ina a Gueldres , 
e che Tinventore fu un abitante d i V e n l b , 
che nei fare un efperimento del di leieffet-
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t o , fu cagione che due terzi d i ' f u e l l a C i t ^ 
ta foífero abbruciati ; accefo i v i i l fuoco 
dalla eaduta e dallo fcoppio d' una gra
nata . 

Le Bombe furon note lungo tempo avan-
t i 1' invenzione delle granate . Ved i MOR
TAJO . G l i ant ichi avevano una maniera d' 
o/Zoe, o pentole ignite , un po' fomigl ian t i 
alie noftre granate , ma meno perfette. 

Caf imiro fa menzione di certe grana-' 
te ciecke ^ fenza alcuna apertura , o cannu-
la , perche non han bifogno che v i íi 
met ta fuoco ; ma eífendo gittate con u n 
morta io , prendono fuoco da fe fleífe , 
quandunque cadono fopra qualche óbice du
ro e fo l ido . 

G R A N A T I E R E , un íoldato armato d i 
fpada , d' archibugio , e d1 una bifaccia pie-
na di granate, da gi t tar le con la mano con
tro T i n i m i c o . V e d i G R A N A T A . 

V i fono delle compagnie di granaticri a-
p i ed i , e di granatieri a cavallo , dai Fran-
cefi chiamati grenadiers volans, o granatie
r i v o í a n t i , che fono monta t i a cava l lo , ma 
combattono a p i ed i . 

Ogni ba t t ag l í cne di fanteria , da queíU 
u l t i m i t e m p i , ha generalmente una compa-
gnia di granatieri che g l i appartiene ; ovver 
d' a l í ra guifa , quattro o cinque granatieri 
appartengono a ciafeuna compagnia del bat-
taglione \ che , i n bifogno , fono t r a t t i fuora , 
c formano una compagnia da sé . QueíU 
fempre oceupano la dri t ta del bat tagl ione, 
e fono i p r i m i negli a t tacchi . 

A ciafeuna truppa di guardie a cava l l o , 
v i f i aggiugne, per legge fatta una truppa 
di granaticri , che é comporta di 64 uomi -
n i , oltre g l i o f f iz ia l i , comandati dal capitano 
della truppa di guardie. Ved i GUARDIE . _ 

U n a divifione o porzione de' granatie
ri monta con una della truppa ; e í ceno a 
piccole partite dalla guardia , adempiono I ' 
ufizio di í e n t i n e l l a , & c . 

G R A N A T O , é una gemma , od una pie-
tra preziofa, d' un color v i v o roífo ; cosí 
chiamata dalla fomiglianza ch1 el l ' ha al co
lore d'un acino del pomo-granato . V e d i PRE-
ZIOSA pietra. 

I granati fono Orientali , od Occidenta-
l i : i p r i m i vengon recati da diverfe par
tí d e i r í n d i e O r i e n t a l i ; i fecondi dalla Spa-
g n a , dalla Boemia , e dalla Slefia. 

I granati Orientali fi d i f t inguono , per i l 
lor 
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lo r colore , in tre fpeiie : l i p r imi hanno un 
roffo carico í c a r e t t o , come i l íangue gru-
mofo quagliato ; della quale fpc2ie ye ne 
fono di cosí groffi come un ovo di ga l l ina : 
i fecondi, fono preíío che del colore d un 
o iannto , con cui é facile confonderh , íe 
non l i fcuopre la lor í u p e n o r e roí íezza .. 
G l i u l t i m i j che hanno una rmftura di v io-
letto col loro roífo j fon chiamati dagl ' I ta l ian i 
rubini della rocca . Vedi RUBÍ NO 

I granatt occidental i > fono di diverfi roffi ,, 
fecondo i luoghi dove fi t rovano. Quell i d i 
Spagna imi tano i l colore dell ' acino di un 
pomo granato: quell i .di Boemia hanno una 
t in ta áurea col ro í fo , íc in t l l lando come un 
carbone accefo : quell i di Slefia fono i piíi 
fcuri d i t u t t i , e rare volte. trafparenti af-
fat to. . 

De ' granati occidental!, quei di Boemia fo
no i piu prezzati : alcuni danno eziandio 
loro la preferenza su g l i o r i en ta l i . T r o v a n ü 
v ic ino a Praga , non i n miniere particola-
r i , ma trafcelti e cavati dai paefani ne' 
campi , d i mezzo alie fabbie , ed alie, 
ghiaie i 

I I granato é di qualche ufo nella medici
na : la fuá polvere c talor un ingrediente 
negl i elettuarj cordial! . G l i antichi lo r i -
p u í a v a n o u t i l i f l i m o centro la gravezza , e 
la malinconia . 

G R A N C H I O . Ved i CANCRO .. 
Occhi d i GRANCHIO , Oculi cancrorum , o 

lapides cancrorum, nella Storia Naturale , e 
nella M e d i c i n a , fono pietre picciole , bian
che , rotonde , per ordinario fchiacciate j co
sí det te , perché fí traggono dal pefee gran
chio , o dal gambero fiumano : e quantunque 
non abbiano gran fomiglianza agü o c c h i , pur 
fomigliano, ad. eíli piíi che adaltra parte . — 
Sonó mol to adoprati nella medicina , come 
un álcali r o un aíforbente mol to valido 
Vedi ASSORRENTE , A L C A L I , &C.. 

I piu valenti Natura l i i l i penfano , che fien 
fórmate nel cerv.cllo dell ' a n í m a l e . V a n -
K e l m c n t l i t rovo i l p r imo nella regione 
cello í lomaco : M . . Geoffroi juniore ha of-
krva.to l a maniera della lor forraazione m o l 
to pía aecuratamente 

Sccondo l u i , noi poffiam mettere una. 
claífe d' animal i c h e hanno le lor oífa nel 
di fuon : laddove t u t t i g l i a l t r i le hanno 
aej. d i dentro : della prima fpezie fono i 
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pefc i , de'quai parliamo . Ved i ANÍMALE 3 
CONCA , & c . 

Quei de' fiumi fpogliano fe ñeíTi ogni an-
no nel mefe di Giugno delle o í f a , onde fo
no coperti ed armati : una membrana onde 
T interno di cotefte fquamme é foderato , 
fuccede , e ne fa le veci 5 quindi per gradi 
s' indura , i n un nuovo gufcio 

Per verita é mol to minor maraviglia che 
un a n í m a l e g i t t i v ia la fuá pelle , di quei 
che fia , ch1 ei fcarichi fe fteflb del fue rto-
m a c o , come fa i l granchio ; e fin de' fuoi 
i n t e í l i n i , fecondo che ha oífervato Geoífroi r 
r e ñ e r i o r i membrane d i cotefte vifeere fucce-
dendo in lor luogo . 

V i é adito a credere , che fecondo che 
quefti fi putrefanno o diífolvono , fervano 
per cibo a l l ' a n í m a l e ; e nel tempo della r í -
formazione , lo í l omaco vecchio pare che 
fia ú pr imo c i b o , digerito dal nuovo . So
lamente i n q u e í l o t e m p o , t rovaní i ie p ie t re , 
chiamate occhi d i granchio ; eglino p r i n c i -
piano a formarfi , quando i l vecchio í l o m a 
co é diftrutto ; e quindi fi ravvolgono den
t ro i l nuovo , dove eglino vanno fcemando 
per gradi ,, finché di ípaiono affatto . V e d i 
pohere TESTACEA .. 

G R A N D , é termine Francefe , pittofto 
che Inglefe , benché 1' Inglefe fe ne ferva 
i n molte occafioni. Ev formato dal La t ino 
gran dis . Ved i GRANDE ^ — in queílo fenfo 
dicon g l ' Inglefi , the grand mafter o f ari o r -
der , i l gran Mafiro cV un Ordine the grand 
mafter o f M a l t a , // gran Maeftro d i M a l t a r 
o f the free mafons , & c . dei l iber i mura to-
r i . Ved i M A L T A , e MURATORE .. 

Cosí puré , the grand fignor , the grand: 
vifier , & c . grand father , grand. mother , 
&c. . avo , ava „ 

Nel la polizia e ne 'coftumi di Francia , v i 
fono diverfi m i n i f t r i cosí denomina t i , e che ' 
appo noi fpeífo ritengono la medefima de-
nominazione ; come grand almoner , grand-
aumonicr ; grand. ecuier , grand. chambel-
lan , &c. , 

GRAND diflrefs , d i j l r iñ io magna , un m a n 
dato ( w r i t ) cosí de t to , per ia fuaampiez-
za , che abbraccia t u t t i i beni ed i beftia-
m i della parte o perfona r dentro la Conteav 
o Provincia . Ved i DISTRESS . 

GRAND giífio, é un termine ufato da 'pi t-
• t o r i , per efpriraere ,, che v i é nel quádro ^ 
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o nella pittura, un non so che ái grande } 
e di ñraordinario , che dee forprendere , pia-' 

. cere , ecl iníiruire . 
Dove tutto quefto fi trova , il pittore, di-

ciamo, era un nomo of the. grandgujio'. nel 
medcfimo fignificato , parlando d'una pittura , 
adoperiamo le parole di fublime , e di maravi-
fl icjo. Vedi S U B L I M E . 

G R A N D E , termine -di comparazione , 
«he dinota, che una cofa ha maggior eilcn-
fione di un'altra, alia quale elT é riferita o 
paragonata , Vedi COMPARAZIONE . 

Cosí diciamo , un grande fpazio : una 
grande diftanza .• una figura grande: un cor-
po grande , &c. 

GRANDE , parimenti fi ufa figuratamen-
te , in cofe di morale , &,c. per íignificare 
ampio, nobile , elevato, ñraordinario, im
portante , &c . 

Cosí diciamo , Shakespear ( Poeta trágico 
Inglefe ) fu un gran genio: la Regina E l i -
íabetta ebbe un1 anima grande : Cromucllo 
fu un uomo áigrandty o vaíH difegni: Leo
nardo da V i n c i , un gran pittore : Galileo 
un gran Filofofo : Bofsu un gran C r i t i 
co , & c . 

GRANDE é parimenti un titolo , cd una 
^ualita appropriata a certi Principi , e ad a l -
tre^perfone i l luñr i . Vedi T I T O L O , CQUA-
H Í ^ A ' . •— Cosí diciamo il ^m» Turco : 
i l grán Mogol : il gran Cham de' T a r t a r í : 
i lgran Duca di F iorenza , &c. V e d r C H A M , 
DUCA y & c . 

GRANDE , é parimente un íoprannome 
dato a diverfi Re ed Iraperatori .. Vedi So-
PR A NO ME . 

Cosi^ diciamo , Aleffandro il Grande : C i 
to i l Grande:. Cario il Grande, o Carloma--
gno : Arrigo il Grande di Francia , &c. C o 
sí gl' Ingle í i dicono í bven ie , Edward che 
Creat , Edoardo il Grande : G u g ü c l m o i l 
Grande •, intendendo il Re Gugiielmo I I F . I 
Franceíi dicono, Louis le Grand , Ludovico 
i l Grande, parlando di Ludovico X I V . E g i -
dio Parigino dice , Carlomagno o t t e ñ n e il 
primo il foprannome di Grande dall' altezza 
della fu a ílatura .. Helgaud aggiugne che 
Ugo il Gramk di Francia fu cosí denominato 
j e r la fuá gran pieta, bonta, &c. 

GRANDE parimenti s'applica a diverfi ufi-
ziali jche hannopreminenza fopra de | l ia l tr i fc 
¥ s d i GRANDE. 
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Cosí diciamo the lord great chamberlam 

il Gran Ciamberlano : the great marshal of Pa-
land, &c. 

Circoli GRANDI della sfera , fono quelli 
che dividono la sfera in due parti eguali , 
o due emisferi ; od i cui piani pafTano per 
lo centro della sfera : in contradiíl inzione 
dai circoli minori , che tagliano la sfera i n 
parti ineguali , &c . Vedi C I R C O L O , SFE
RA , &c . 

L'equatore , il meridiano, l' eclittica, i 
vertical i , & c . fono circoli grandi, o mag-
giori della sfera ; ed i paralleli, i tropici, 
&c . circoli minori . Vedi EQUATORE , M E 
RIDIANO , &c . 

GRANDE , nella Spagna , é un termine , 
ufato aífolutamente , per dinotare i primi 
Signori della Corte , ai quali il Re ha una 
volta dato licenza di íiar coperti alia pre-
fenza fuá: vi fono alcuni Grandi , che fono 
tali finché vivono effi ; e quefti fon fatti dai 
Re , con diré í empi i eememe , Copritevi . 
A l t r i , fono Grandi , per difeendenza , fatti 
col dir del Re a loro , Copritevi , v o i , ed i 
voftri eredi. Quefti ultimi fono in molto mag-
giore eftimazione T che i p n m i . 

V i fono alcuni che hanno tre o quattro 
Grandati nella loro FaraigHa . 

_ G R A N D E Z Z A , nella Fiiicá , &c . V e 
di MAGNITUDINE . 

G R A N D 1 N E , Grando-, nella Flfiologia ^ 
una concrezione aquea, in forma di sferet-, 
te bianche , o pellucide , che cade g i t t 
dairatmosfera» Vedi METEOR A , e ATMOS
FERA 

L a Grandine f i concepifee formata di goc-
ee di pioggia, agghiacciate nel lor pafíag-
gio per la mezzana regione . Vedi PIOG
GIA , e C E L A R E . 

Altri credono ch'ella fia il fragmento d' 
una nuvola gelata , mezzo disfatta , o lique-
fatta , e cosí precipitaía , e congelata di nue 
vo Vedi N U V O L A , e BARÓMETRO. 

Pe re ib i Carteíiani definifeono h Grandine y 
una nuvola , o íota lmente o in parce lique-
fatta j che tendendo verfo alP ingiu per la 
fea gravita, v i e n , nel fuo paffaggio, con
gelata per i' azione d' un vento aííai fred-
do : e qui-ndi precipitata ,. per la maggior 
parte, in glebe traíparenti rotonde . — Ag'-
giungomo y che fe la nuvola é ñata liquéíaí^ 
ta totalmente ? i, grani , o pezzettidigrandim 
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ÍOHO pellucidi j fe no , lo fono íblo in pa i t e . 
Ved i NEVÉ . 

L a Grandine affume var íe figure, fecondo 
i gradi del caldo o del freddo d e l l ' a m , per 
cui le part í delle nuvole liquefatte paflano : 
alie volte é rotonda ; altre , angelare, t r i an -
golare, piramidale, & c . talor fottilc epia t -
t a , a guifa di flella , con fei punte egua-

5£a Qrandine, s' oí íerva , che fpefíb accom-
pagna i l tuonare , ed i l lampeggiare ; i l n i t ro 
che contribuifee a l l ' una delle colé , avendo 
akresl una gran parte nella produzion deli ' 
altra . Ved i TUONO , NITRO , &:c. 

Le Storie n tural i ci í ommin i f t r ano varj 
efempj di rovefei ftraordinarj di Grandine . — 
Nel le T r a n í a z i o n i Fiíoíofiche , i l Do t to r H a l -
Jey, ed aítr i r i fer i feono, che nel (5hesbire, 
nel Sancashire , & c . a1 29. d ' A p r i l e 1^97, 
una ñera e denfa nuvo la , venendo da Car-
n a r v o n s h i r é , difpoíe i vapori a congélarfi i n 
ta l maniera , che per in circa la largbezza 
d i due 'migl ia , ch'era i l l im i t e della nuvo
la , nel fuo progreí ío per lo fpazio di feíían-
ta migl ia , rece un danno incredibile : non 
folamente uccidendo tutte le forte di vo la t i -
íi , ed a l t r i picciol i animal i , ma ípaccando 
a lbe r i , atterrando eavalli ed u o m i n i , e smo-
vendo e feonvolgendo fotto íopra la térra 5 
di maniera che i grani della tempefta fi íep-
pell irono fotto al terreno., un poliiee , od i m 
polllce e mezzo a fondo . - -Cotef t i j p w / , 
m o l t i de'quali pefavano cinque oncie / ed 
alcuni mezza libbra , era no di var ié figure , 
aleum r b í o n d i , a l t r i rnezzo r o t o n d i ; alcuni 
l i f c i , a l t r i gibbofi' , e merlati r la loro fo-
flanza di ghiaccio era trafparente e dura ; 
ma nel mezzo aveano un nocciolo d i neve . 

Ne l l a Provincia, d 'Her t ford , a'4, d i M a g -
gio , del medefirao anno dopo una fiera 
^eoipefta, tuoni e lampi r fuceedette un ro-
vefcio di gfandfne , mol to maggior della p t i -
n i a : aicune perfone ne reftarono uccife , i ío-
10 corpi con ammaccature nere e turchine ; 
grandifrime quercie furono fpaecate per mez
zo^, e campi: di fegale fegati ed abbattuti ' .. 

I grani di q u e í k grandine fono ftati m i -
i i i r a t i un dai dieci ai tredeei o quattordiei 
po ihc i 5 le loro figure erano var ié , alcune 
o v a a , altre acute, altre fchiacciate Philofi. 
"Teani.. N3.. 2.29,. 

A L i l k in. Fiandra y m \ i.6%6. caddero-
J ^ x i di. gfamiim. d.' una. moie a ra t idüEiaa . * 
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alcuni de'quali contenevano nel mezzo una 
materia bruna feúra , che git tata ful fuoco 
dava uno ferofeio c romoro- affai grande , 
Philof. Tranf . N 0 . 203. 

_ Mezeray , parlando della guerra di Ludo-
vico X I I . in I ta l ia , ne l l ' anno 1510. r i fe r i -
fce , che v i fu per quakhe tempo una o r r i^ 
bile ofeur i ta , piufol ta che quelia della no t -
te 5 dopo la quale le nuvole fi ruppero ira 
t u o n i , e f o l g o r i , e cade un rovefeio di gráñ* 
diñe , o piuttofio , come ei s' e íp r ime^ , d i 
pietre o fa í í i , che diftruíTero t u t t i gH ucfe l -
I i , i pefci , e le altre befiie del paefe. — Fa 
accompagnata da un odor forte di folfo ; 
ed i grani o pezzi erano di un color tu rch i -
n i c c i o ; alcuni pefando fin a cento libbre . 
M t f l : de Franco) T o m . f f . p. 399. 

G R A N G E * , un termine antteo , i n íi-
gnificato di aia ; o di luogo da r i p o r v i , e 
trebbiarvi i l grano. 

* L a parola e formata dal latino granea j 
e da granum , fermento , grano , & c . 
qu indi /wregranger , tm cujiodc d c l f a i a , 
od un Fattorc. 

GRANGE , grangia , fi prende anche, m 
fenfa piu a m p i o , per tu t to un fondo ; cclle 
appendici delle ña l i e per l i eavalli , per lo 
beí l iame & c . Vedi FARM . 

G R A N I * , ne' no i l r i Scr i t tor i a n t i c h i , F 
ifteffo che bafette , o muftachi . Vedi BARBA . 

* L a parola fembra effere formata daW 
antieo Britanno , o Irlandeíe- , greann , 
barba . 

Si da per ragione del negar í i a'' farci i l 
cálice , quia barbat i , & prolixos habent gra
nos , dum poculum inter epulas fv/raunt, prius-
hqmre pilos infieinnt , quam ori inf tmdunt , 

G R A N I R E , o Gr anidare , nella c h i m í c a , 
é un'operazione che fi fii fopra i meta l l i 
con la quale eglino fi riducona m p icc io l i 
grani o g l o b e m . 

C ib fi fa fquaglfandoíi j e quando fon»-
in fufione ? gi t tandoli nel l ' acqua fredda 
nella quale fi congelano in g r a n e l l i n i ; e quindii 
íbno refi piu facili ad eííere d i f c i o l t i . 

L a mig l ior maniera é verfare i l fluido 
metallo per una cuchiaia pertugiara , ovver 
per una granata di feope nuova , V e d i P A L -
E I N E . 

N o i dic iama , i l g ramr l della polvere da. 
fehioppa. V e d i POLVERE ckc. 

G R A N I T O 5. una forte d i marmo y efire-
mame'Ue duro , ed, ¿ncapace. d i prendere^ um 
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l lfcio perfetto : cosí detto , per effere fcrc-
7,jato da p e r ~ t u t í o di un gran numero di 
picciole macchie , che foraigliano a 'grani d i 
sirena. Ved i MARMO . 

V i fono trq forte di granito ; quel d' E -
g i t t o ; quel d' I ta l ia ; e quel del De l f ina to . 
I I p r imo ha macchie b i g i e , o verdicce, fur 
un fondo lutofo , blanco : t rova í i i n pezzi 
anolto grandi j ed é principalmente adopra-
to dagH Egizj , ne' loro obelifchi , e nelle 
l o ro p i r a m i d i , su i fepolcri de ' loro E r o i .. 
V i fono delle colonne di, quefta pietra piu 
d i 40. piedi a l t e . 1— I I ¿ r^ /Vo d ' I t a l i a é piu. 
tenero che l ' E g m o j fpezialmente nella ca
va , dove tagliafi mol to piíi f á c i l m e n t e . V i 
^ puré un ' altra forte di granito verde , che 
é una fpezie di í e rpen t inp , macchiato di mac-. 
chie verdi e bianche., 

I I Granito del Delfinato , d i cui, fe n ' é 
t rovata una cava, é folamente una fatta di, 
felce aflai dura., 

G R A N I V O R O , un ep í te to ,. o una de-
nominazione data a quegli animal i che íi, 
pafcono di, grano , o di femi V e d i ANI-. 
M A L E , C SE ME 

G l i animal i g ranhor i fono principalmen-. 
te v o l a t i l i . Ved i U C C E L L O Eg l ino hanno 
u n peculiare macchinismo di vrfcére , per 
digerire cosí- fecco e duro cibo .. Vedi D i - . 
GESTIONE , &C., 

G R A N O , Gramrm , primariamente dino
ta un frutto, od. un f e m é , che nafce fur una. 
íp iga ., Ved i SPICA *, 

I n quefto fenfo, grano comprende tutte le 
forte di bada ; come formento , r i f o , o r 
z o , avena, & c . Vedi BIADA . 

•GRANO , s 'applica pariraente ai, f ru t t i , 
od ai femi di diverfe piante ; come un gra-. 
no di m. ig l io , di pepe , & c . Ved i BACCA % 
$EME , &C,,. 

I I Regno de' cieli vien paragonato a un. 
grano di fenape 

GRANO , f i eí lende anche a fignificare. u n 
corpo m i n u t o od una picciola particella di 
U,n corpo r idot to i n polvere . — N e l qual 
fenfo d i c i amo , un gmno di arena j . un gra-. 
no di fale; un grano di polvere , &;c0. Vedi , 
IrOLVERIZZA ME NTO^ 

GRANO dinota, par iment i un picciolo pe-
f o , adoprato nel calcolare o ftimare diver--
fe, foílanze., Vedi. PESO . 

I I grano é i l piu picciolo di t u t t t i pefi ,. 
í ^ t i , in, Inghi l te r ra .. - r - Si prende dal pefo di 
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un grano di formento , raccolto dal mezzo 
della fpica, e ben fecco.. V e n t i q u a t t r o ^ m -
n i fanno un pefo. particolare , detto i n I n 
ghilterra penny weight y e ventipcnny-wcights 
fanno un' oncia V e d i PENNY-WEIGHT , ed 
ONCIA . 

I I grano fi riferifce anche ad un altro pe
f o , detto troy-weight j e quefti fi ufa nel pe-
far 1' o r o , T argento, le g io ie , i l pane , ed 
i l i q u o r i . 

Appreífo g l i a n t i c h i , i l grano era la quar-
ta parte della Siliqua , o i l duodécimo dell ' 
obolus j e la 22A., parte della drachma ., C o i n -
eindeva con lens. Vedi O B O L O , & c . 

Ferne l io , I . I V . c. 6. Method. Medcnd. af
ierra a per cofa nota e certa , che i l grano é 
dell ' ifteífo pefo da per tu t to \ ma egli é i n 
errore f M . , Greaves nel fuo Tra t t a to del 
piede Romano ha m o í í r a t o , che 179. grani 
Ol lande í i , i quali Snellio ha. trovato pelare 
un Fi l ippo d'oro , montano folamente a 134^ 
¿ m w Inglefi ., A g g i u g n i , , che Monf . Perrault 
ha computa to , effere i l grano Francefe mi - . 
nore dell ' Ing le fe ; e nono í l an te piu grande 
che T Ollandefe . Egl i . é al grano Inglefe , 
come 158. a, 1 3 4 7 ; e a quel, d' 011 and a , 
come 158 a 179 

I I grano ufato dagli Speziali , é [' ifleííb. 
che quello degli oref ic i ; benché facciano dif-
ferenza nei pefi indi compofti . . C o s í , 20 gra-. 
n i , appreífo loro , fanno uno fcrupolo P) \ 
3 f c rupo l i , una dramma 5 5 8 dramme un 'on-
cia f , &c. . V e d i DRAMMA , ed ONCIA .. 
V e d i anco SCRUPOLO .. 

I l carato, ufato nello filmare 1' oro piíi 
fino , egualmente che nel pefare i d iamant i 
e le pietre preziofe, é anche divifo, i n quat-
t ro grani . , Vedi CARATO .. 

G R A N O , ograni tura i i fi prende altresl per 
la figura o rapprefentazione á i grani su, le pie
tre. , su i d r app i , su i c u o i & c . C o s í dicia
m o , i l marocchino ha un, grano ,, o una gra-
ni tura p iu aperta o manifefta. che i l fagrino .„ 
V e d i MAROCCHINO , e SAGRINO .. 

I n alcuni m a r m i , la granitura t ñnlíVima 
in, altri . p iu dura o grofia Vedi. MARMO , 
PIETRA ,. &c , , L 'accia io é noto per la lúa 
granitura , che é mol to piu, fina che quella 
del ferro ., V e d i ACCIAIO , e FERRO ., 

G R A P H O I D E S , o GRAPHIOIDES , y p * -
(p io l ín ,, neir anatoraia. , un ' appendice dell' 
oífa delic t empie , l unga , picciola , acuta % 
ed un po' cierva , come lo fprone.d'un gaIr

lo ^ 
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¡ o : chlamata anco fiyloides. Vedi S x Y L O l -
DES , ed Os TEMPORIS . 

I I medefimo nome é talor anche appli-
cato al mufculus digaflricus . Vedi DIGA-
STRICUS . ^ , . 
. Par imenti , ad una cftenfione dei cere
bro raffomigiiante alia penna con cui fi í c n -
v c . Ved i CALAMÜS. 

G R A P H O M E T E R , un n o m e , chealcu-
n i A u t o r i , particolarmente Francefi , danno 
a un in í i rumen to con cui f i fanno offerva-
y ion i o fi levano p ian te , o fi fan m i í u r e 
gcc. che noi chiamiamo ordinariamente un 
femich-colo . Ved i SEMICIRCOLO . 

G R A S S E Z Z A , nella medic ina , Corpu-
l e n ú a ; o fia lo flato d' una perfona troppo 
aggravata d i carne , e di graí ío , V e d i COR-
PULENTIA , C A R N E , eGRASso. 

G R A S S O , i n un corpo a n í m a l e , c una 
foñanza fulfurea, blanca , oleofa , raccolta 
i n picciol i membranofi locul i , o ce l l e , i n 
diverfe part i del corpa ; che fer\re atener le 
parti calde, e si raddolcire e temperare i fáli 
acu t í nella maí ía del fangue . Vedi ADEPS . 

I M e d i d d í íHnguono due ípezie di Graf-
f o j i l p r i m o , chiamato i n La t ino ^ / ^ « ^ i o , 
^ una materia molie , lafca , bianchiccia , o 
p iu t to í lo gíal l iccia , oleofa , che f ác i lmen te 
íi liquefa ; la qual trovafi immediatamente 
í b t t o la cu te , r inchíufa i n piccol i facchi , 
ch iamat i cellulze adipofae , che s' attengono 
al l ' citerior fuperñzie d' una membrana , ch ía -
mata adipoja, per tu t to i l corpo , eccetto che 
su la f ronte , Tulle palpebre, ful penis, e su 
lo fcroturn . Ved i ADIPOSA. 

Quefto grajjo non é fe. non la parte oleofa 
del l ' a l imento , o del c h i l o , feparata dal fan
gue ar ter iofo, per mezzo delle glanduleadi-
pofe, e portara per du t t i pecuiiari alie celle 
membranofe ; donde é t rasmeífa di nuovo 
al fangue per le vene . 11 Do t to r Grew vuo-
le che e' fia un coagulum delle par t í oleofe 
¿ d fangue, f a t t o , o per vía d'alcune delle 
fue par t í faline , o dalle particelle nitrofe 
dell' aria i n eííb mefcolate ne' po lmoni ; i l 
qual fentimento é con fe rma ío con u n ' e í p e -
r íenza del dotto Grew medefimo , i l quale 
íece un grafio artifiziale , con mefehiare fo-
lamente deli'olio d'olíve con fpir i to di n i t ro 
per alcuni g i o r n i . -- E d i q u a é , che diver-
fi a n i m a H , come c o n í g l i , l e p r í , & c . s'in-
graffam d ' i n v e r n ó , e particolarmente nel 
t t m p o dx piu rigorofo gelo ; a cagion che 
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Faria piu che mai abbonda allora d i n i t r o fe 
D i qua é p u r é , che i l gmjfo degli an imal i 
terrefiri é aífai piu iodo e fermo che quello 
dei pefci ; 1'elemento dell 'acqua contenen-
do meno ¿i materia n í t r o f a , che 1' a r i a . 

I n alcuni íbggct t i le celluh fono cosí p íe -
ne e diftefe, che i l grafio v ' é denfo piü d i 
un pollice i i n a l t r i elleno fono quafi fchiac-* 
c í a t e ; e negli e m a c í a t i , i n luego di grafio ^ 
t rov iamo una certa flaccida foflanza V a í b a -
rente ; che non é altro che la mera e nuda 
membrana; le celle effendo tut te efaufte. 

L a feconda fpezie di grafio, chiamata a-
deps , fabum , fevum , e qualche vol ta axun~ 
:gia, é un graíío piu bianco, piu duro , piiji 
f ragüe , e meno facile a liquefarfi che i l p r i 
mo *, i l quale fi trova nelle cavi tadí de l l ' ab-
d o m e , n e i r o m e n t u m , & c . V e d i ADEPS > 
A X U N G I A , O M E N T U M . 

IL grafio d' ambedue le fpezie ferve come 
di baTfamo natura le , per prefervare i l cor
po ; e mefcolandofi , od invaginando i falí j 
de 'quai fono oí t re modo faturatí i l fangue 
ed ü fero, ¡i affrena , accíocché non punga-
no , non feor t ich ino , né corrodano le pa r t i 
del corpo , per le quali paflano 

Credefi par iment i e non fenza probabil i^ 
t a , che ei faccía una confiderabil parte del 
nutr imento de1 noflr i corpi j donde avviene j 
che le perfone le piu graffe , fe cadono in. 
a t rof ia , a grado a grado perdono tu t to i l l o 
ro grafio, ch' é fempre in fimili cafi confuma-
t o , avant i che la malatt ia d ivent i fa tale . 

I l grafio fovverchio é ordinariamente ac-
compagnato da gravezza , dalentezza e fon-
nolenza , non foio per 1* inet t i tudine o tar-
dita al moto d ' u n corpo a dismífura crefeiu-
t o , né per lo riempiere ond 'ei fa le cavi-
tadi ed i l torace ; con che fpefle volte fi 
fa óbice a l l ' efpanfione del diaframma e de' 
p o l m o n i , e nafce una d í fpnoea , e u n o r t h o -
pnoea; ma é probabile e z i a n d í o , che 1' ab-
bondanza di particelle graífe od oleofe , che 
fi r í t o rnan nel fangue, e víeppiu involgono 
ed implicano le par t í fo t t i l i ed attive , imped i -
fca le fecrezioni neceífarie nel cerve l lo . 

I I grafio degli a n i m a l i , generalmente , non 
v í e n tenuto per cibo buono ; perché duro 
di digeftione , e perché produce un chilo den
f o , e v i f e ido . M a é di buon ufo nella M e 
dicina 4 

I I grafio di v i te l lo s'ufa nelle m a n t e c h í -
glie , e negli unguenti ; efíendo r i fo lu t ivo 

ed 
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cd cmol l i en te . — Qi-ielio d e ' p o r c í e de'ver-
r i , ha T ifteffe q u a l i d , ed i n oltre é fo r t i f i 
cante . — I I graí ío de 'capriol i , de'daini , 
á e ' c a m m o z z i ? e - f i m i l i , é buono per for
tificare i n e m ; centro i l reumatismo , la 
feiat ica, la go t t a , e le f ra t ture . — 11 graffo 
de' lepri applicato e í l e r n a m e n t e , ajuta la d i -
geftione , e la fuppurazione degli afceffi . - -
Quello de 'conig l i , é nervino , e r i fo lu t ivo . --
Quello de 'gal l i , e delle galline , rifolve e 
moll i f ica le durezze . - Quello d'oca ha 
Je üefle qualitadi j ed i n oltre fcemal 'emor-
r o i d i ; e feda i dolori dell ' orecchia , appli-
catovi den t ro ; move altresi i l v e n t r e , pre-
ío per bocea . — I I grajfo d' anguilla é f i p u -
tato buono centro le emorroidi , e la fordi-
ta i buono altresi per levar i fegni del va-
j u o l o , e per far crefeere i l pelo. —Quello 
della trot ta , oltre T eífere emolliente , é buo
no nelle malattie dell 'ano , ene l l 'u lcere del 
pe t t o . -- I l grajfo d i Vípera , ( Ved i Sag, I . 
d i Mead. ) 

G R A T E L L A T U R A , o G R A T I C U L A Z I O -
NE , é un t e r m i n e , che a lcuniScr i t to r iado-
p rano , per dinotar la divifione d' un aboz-
7.0 o diiegno in quadrati , per farne la r i -
duzione . Ved i RIDUZIONE . 

G R A T I C C I , nella fort i f icazione, fono 
t r a l c i , o v i m i n i di falcio teífuti ftrettamente 
infierne , fofienuti da for t i ' pali , e d 'o rd i 
nario caricati di t é r r a . 

E g l i n o fono una fpezie di gabbioni , e 
fervono a rendere falde le bat ter ie , a con-
folidare i pañi fopra foífe pantanofe, aco-
prire alloggiamenti , & c . per la difefa d i 
coloro che lavorano , dal fuoco artifiziale o 
dalle pietre che poí lbn venir git tate fopra 
d' eflfi , Ved i GABBIONI . 

G R A T I C C I , n e l l ' e c o n o m í a di v i l l a , o 
ne i r agr icol tura , fono pur una fpezie di te-
lai , o di forme , fa t t i di legno fegato e 
fpaccato, o di bacchette d i nocciuola , l é 
gate ed attaccate affieme ; per fervir d i 
porte nelle c h i u í u r e , o per fare degli o v i l i 
& c . e per m o l t i a l t r i u f i . 

G R A T I C O L A T A . V e d i I N T R E C C I A -
TURA . 

G R x A T I O L A , una planta M e d i c í n a l e , 
che fomiglia a l l ' hyífopo ; di v i r t u d i confi-
derabili \ benché poco nota nella pratica 
ordinaria , per fupporfene 1' applicazione 
pericolofa . N c l i ' Inglefe é chiamata hedgs~ 
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hyjfop, hyflfopo fp inofo , o di fiepe, Qgod's-
grace , grazia di D i o . 

I fuoi p iu r imarcat i effetti fono evacua
re le acque degl' i d r o p i c i , si per di fopra , 
come per di f o t t o , quand' é prefa o i n i n -
fufione , o i n decozione ; mondar le piaghe , 
o fe r i te , e uccider i v e r m i . — La fuá feor-^ 
za , prefa i n polvere , dicefi che fia poco o 
niente ínferiore di v i r tü all'ipecacuanha nel
le difenterie. 

E U ' é d ' u n fapore mo l to amaro ; donde 
probabilmente naíce la fuá v i r t u ve rmí fu 
g a ; la fuá radice é aftringente, e p e r b i l f u o 
ufo é opportuno per le difenterie. 

M . Boulduc ha fatto un cftratto di que-
ñ a planta , i l quale purgava dolcemente , 
ed era d i u r é t i c o : i n al tro eflratto fatto c o l -
le feccie, o rifiutaglie d' eífa , r iufci ancor 
piíl efficace . H i f l . de T Acad. an. i j o ^ . 

G R A V E , n e l l a M u f i c a , fi applica a d u n 
Suono, i l quale é i n voce , o tuono baífo , 
e profondo. Ved i SUONO , e TUONO . 

( Quanto é piíi groífa la corda, tanto piíl 
grave é i l t u o n o , o la nota : e quanto p i i i 
picciola, egli é piü acu to , Ved i CORDA . 

Le note fi fuppongono piu gravi a m i -
fura che le vibrazioni della corda fono me-
no v e l o c i . V e d i G R A V I T A ' . 

G R A V E , ne l laGrammat ica , é una fpezie 
d'accento , oppofto all'acuto . Vedi ACUTO . 

L ' accento grave fi efprime cosí : ( ' ) e 
moftra che la voce fi ha a deprimere, c 
la filiaba fopra cui é poflo , a pronunciare 
i n tuono baño e profondo . Ved i ACCENTO . 

G R A V E * é una definenza, o una par te , 
che compone diverf i t e r m i n i , appartenenti 
alia Storia , ed alia pol í t ica : come Land-
grave , Burgrave , Margrave , Palsgrave & c . 
Ved i VA.-LS-grave , & c . 

* Quefia voce , i n ta l fenfo , e formata 
dal Germánico grs.?) che Jígnifica comes , 
conté : chiamato nel bárbaro Latino gra-
vio , e graphio . 

G R A V E D O , un pefo, una lentezza , o 
p igrezza , che accompagna una trafpirazio-
ne d i m i n u i t a , o un i n í r e d d a m e n t o , come 
volgarmente la chiamiamo . Quindi puré , 
eífendo fpeífo accompagnato queft' incomo
do da purgazione, o diflillazione del nafo , 
e degli occhi ; avviene che gravedo e corjy-
za fono t e rmin i talor ufati promifeuamen-
t e . Vedi CORYZA . 

G R A -
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G R A V E Z Z A . Ved i PESO, GRAVITA*, 

Quanto alie leggi deila difcefa de corpi 
g f a v i . V e d i DISCESA , & c . 

I corpi g r av i non tendono precifamcnte 
al centro della t é r r a , fe non fe forfe ne 
pol i de l i 'Equatore ; a cagione che la figura 
della t é r r a é p i u t t o ñ o sferoidale j-^che sferi-
ca <' La joro direziane é d a p e r t u t t o per-
pená ico ' a re alia fuperfízie deí io sferoide . 
V e d i T E R R A , e SFEROIDE. 

G R A V I C E M B A L O . V e d i CLÁVICEM-

B A G R A V Í T A \ nella F i f ica , la natural ten-
denza , od inclinazione de' corpi verfo un cen
tro . Ved i CENTRO . 

í n quefto f e n í b , la g r a v i t é coincide colla 
forza centr ípeta . Ved i CENTRÍPETA fo rza . 

La Gravi ta víen da a l t r i d e f í n i t a , piu ge
neralmente , per la tendenza naturale d'un 
corpo verfo d ' u n a l t r o ; e da a l t r i piu ge
neralmente ancora , la mutua tendenza di 
ciafcun co rpo , e di ciafcun? particelia d 'un 
corpo , verfo tutte l ' a l í r e : nel qual feníb 
gravita coincide con attrazione . Vedi ATTRA-
ZIONE. 

I t z t m \ m gravita , forza cen t r ípe ta , pefo , 
ed a t t razione, t u t t i in fa t t i dinotano la í leí-
fa cofa j con mire foiatnente e relazioni d i -
verfe ; le quali diverfe relazioni tu t tavol ta 
dagli Au to r ! f ác i lmen te fi confondono; e pe
ro t u t t i e quattro rpeffiffimo íi adoprano pro-
n i i fcuameiue . 

I n rigore e propr ie ta , quando confideria-
m o un corpo , come tendente verfo ¡a t é r r a , 
]a forza per cui egli v i tende, gravi th chiA-
miamo , o forza d i g r a v i t é •> o gravitante : 
la medefima forza quando é confiderata co
me irarnediatamente tendente al centro del
la t é r r a , chiamafi forza centripeta : quando 
coní ider iam la té r ra od i l corpo verfo cui la 
f o m tende , chiam'um tal forza , attrazio-
T2E J o forza a t t r a t t i v a ; e quando finalmente 
la confideriamo, nfpetto ad un oQacolo, o 
¡ui un corpo che s'affaccia nella fuá tenden
z a , fopra i l quale eíía forza adopera, l a t h i a -
nnam pefo. Vedi PESO , & c . 

I Filofofi molto dsverfamente penfano e 
difeorrono interno z l h g r a v i t a : la fuá natu
ra , T u f o , i fenomeni , la cagione, g l i cf-
í r t t i , e la fuá eílenfione han f o m m i n i í l r a í e 

H'ane fpeculazioni ¡n t u t t i i t e m p i . 
A l cu ni la confiderano come una proprieta 
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a í t i v a , od una vis innata ne' c o r p i , ond' egh'., 
no fi sforzano di raggiugnere i l loro centro . 
A l t r i tengono, che la gravith fía in quefto 
fenfo, una qualita oceulta , e c o m é t a l e , da 
doverfí efplodere da ogn i fana Filofofia . V e 
di quali th OCCULTA . 

I I Cav. Ifac. Neu ton , abbenché piíi vol te 
la ch iami v / V , potenza, o proprieta ne' cor
pi ; nulladimeno fpiegando fe fteífo , diac 
ch ' ei non intende per q u e ü a parola , fe non 
fe 1'effetto, od i l f e n ó m e n o . Egli non con-
fídera 11 pr incipio , e la cagione per cui í 
corpi tendono al i ' i ng iü , ma la tendenza 
fleíía, che non é una qualita c e c u í t a , ma 
un f e n ó m e n o fenfibile ; fia qualfivoglia ia 
fuá cagione, od una proprieta eífenziale a l 
co rpo , come pare ad a l c u n i ; ovver foprag-
giunta ad e í f o , come a l t r i credono; ovver 
finalmente un impulfo di qualche corpo , 
dal di f u o r i , fecondo a l t r i . V e d i NEUTO-
NI ANA Filofofia . 

EU' é una legge della natura di lunga ma
no o í f e r v a t a , che t u t t i i c o r p i , v i c i n i al ia 
t é r r a , hanno una ^ W V Í Z , o tendenza ver
fo i l centro della té r ra ; la qual legge, í 
m o d e r n i , e particolarmente l ' i m m o r t a l N e u 
ton , han trovato , per oífervazion cer ta , 
eífere mol to piíi ampia , e reggere od aver 
vigore univerfa lmente , in riguardo a t u t t i 
i no t i corpi nella natura . Ved i N A T U R A . 

O r m a i adunque fi riconofee per un p r i n 
c i p i o , o per una legge della N a t u r a , che 
t u t t i i c o r p i , e tu t t e ie particelle di t u t t i 
i corpi , g r a v i taño g l i uní verfo g l i a l t r i m u 
tuamente : dal qual femplice e folo p r i n c i 
p i o , i l Cav. N e u t o n ha felicemente dedot-
t i t u t t i i grandi fenomeni della natura . V e 
di NEUTONIANA F i lo fof ia . 

D i qu i é , che poffiam diftinguere la G m -
v i t a in particolare, e genéra le . 

GRAVITA1 particolare é quella , onde i 
corpi pefanti difeendono verfo i l centro del
la t é r ra . V e d i T E R R A . 

Fenomeni, o proprieth della GRAVITA' par-
ticolare . i 0 . T u t t i i corpi circonterreftri , 
per t i fa tendono verfo un punto , i i quale 
é o aecuratamente, o a un dipreífo i l cen
t ro di magnitudine del globo T e r r á q u e o . 
V e d i TERRÁQUEO globo. 

2o. Q u e í l o p u n t o , o centro é fiííb den
t r o la térra ; od almeno lo é fempre flato 
c o s í , dappo iché abbiamo qualche autentica 
Storia . Imperocch¿¡ una trafpofizione, od 

F f f un 
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un traportarnento di e í ío centro , per pic-
ciolo che fi foííe « averebbe avuto per cf-
fetto 1' inondazione deilc terre baffe , da quel-
la parte del g lobo , ve r íb cui eífo centro fi 
foííe approffimato. I I Do t to r H a l l c y va i n -
í l n u a n d o , che fpiegherebbefi affai l 'univer-
faie d i l u v i o , col í uppor r e i l centro di gra-
virazione r i m o í í o , per un dato tempo ver
l o i l mez io del mondo allora ab i ta to : i m -
pe rocché i l cambiamento di l uogo , fol una 
2000ma parte del raggio dcüa nofira i e r r a , 
bafterebbe per raettere fo t t ' acqua le cime 
de' p iü a l t i c o l l i . V e d i D I L U V I O . 

3o. I n t u t t i i luoghi equ id i í l an t i dal cen
t ro della térra , la forza della gravitct é a 
un dipreflb eguale . Per vero d i r é , t u t t i i 
luoghi della fuperfizie della t é r r a non fono 
ad eguali diftanze dal cen t ro ; pe rché le par-
t i equatoriali fono un poco piu alte che le 
pa r t i polari ; la d i í ferenza tra i l d i á m e 
t r o della té r ra e Ta íTe , eífendo circa 34 m i -
g ü a Inglefi , lo che é flato provato dalla 
neceffita di fare 11 péndu lo piu corto in que' 
luoghi , pe rché poteífe o íc i i lare i fecondi . 
V e d i PÉNDULO . 

4o. La Grav i t a afíet ta egualmente t u t t i 
i c o r p i , fenza riguardo o alia loro m o l e , 
od alia loro figura , od alia loro materia : 
COGÍ che a ü r a e n d o dalla reí i f tenza del mez-
z o , i piu c o m p a r t í , ed i piu l a f ch i , i piü 
grandi ed i piü picciol i corpi , difeendereb-
bono fpazj eguali i n tempi e g u a l i ; ficcome 
appare dalla veloce difcefa di corpi leggierif-
í ími neí recipiente e f a u ñ o d'aria . Vedi V A 
CUO . 

Q u i n d i offervar fi pub una grandiffima dif-
ferenza tra la graznth ed i l magnetismo ; 1' u l 
t i m o aíFettando idamente i l ferro , e cib 
verfo i fuoi pol i ; ¡a pr ima , t u t t i i corpi 
egualmente, i n ogni qualunque parte. Ve
d i MAGNETISMO . 

Q u i n d i fegue che la gravi th , in t u t t i i 
corpi é proporzionata alia loro quantita di 
m a t e r i a ; di maniera che t u t t i i corpi coo-
fíano di materie egualmente pefanti ". V e d i 
C O R P O , M A T E R I A , &C. 

D i qua p u r é egti é da conchiuderf i , che 
non fi dia vera e pofi t iva leggerezza ( l e -
-vitas) ; quelle cofe che appaion leggiere , 
e í íendo t a l i fo l comparativamente . Ved i 
I E G G E R E Z Z A . 
' Se diverfe cofe afcendono, enuotanone1 
fiuidi, egü é folo , pe rché non f o n o , da raaf-
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fa a maf ia , o da volume a volume , cosí pc-
fanti quanto eíli fluidi; né v ' é a l c u n a ragio-
ne di p i ü , pe rché i l foghero, e. gr. abbia a 
dirf i leggiero dal nuotar su l 'acqua, di quel 
che leggiero abbia da dirf i i l f e r ro , dal nuo
tar ful mercurio . V e d i Grav i ta SPECIFI-
c A , & c . 

5 o. Q u e ñ o potere crefee, fecondo che fi 
d i í c e n d e ; e fcema, fecondo che fi afcende 
dal centro della t é r r a ; e cib nella propor-
zione de'quadrati delle difian7C d a e í f o , re
ciprocamente; cosí che , per efempio , ad 
una doppia d i ñ a n z a , non fi ha fe non un 
quarto della forza , & c . 

6o. Siccome t u t t i i corpi gravitarlo verfo 
la t é r r a ; cosí la t é r ra gravita egualmente 
verfo t u t t i i c o r p i , c ioé l'azione della gra* 
vi ta é m u t a q u i n c i e q u i n d i , ed eguale . Ve
di REAZIONE . 

Quind i pur le forze a t t ra t t ive d e ' c o r p i , a 
diftanze eguali dal centro , fono come le 
quantita di materia ne' c o r p i . 

Q u i n d i ancora , la forza a t t ra t t iva de' cor
pi i n t e r i , é comporta della forza a t t ra t t iva 
delle p a r t i : i m p e r o c c h é , a g g í u g n e n d o , o 
fottraendo qualche parte della materia d'un 
corpo , la fuá gravi ta viene accrefeiuta o d i -
minu i t a in proporzione della quant i ta di tal 
particella r ifpetto alia í n t e ra m a í f a . 

GRAVITA' Genérale od Univerfale . L ' e f i -
fienza del raedefimo principio di gravP-
th-t nelle grandi regioni de 'c ie l i , del par í 
che fopra la t é r ra , f ác i lmen te fi prova . 
Che ogni moto fia naturalmente ret t i l inea-
r e , i ' ammet tono t u t t i ; percib que 'corp i v 
che fi movono in c u r v e , debbono eíTere in 
eñe mantenuti da qualche vis , o forza di 
cont inuo adoperante fopra c í í i . C o s í che , 
cífendofi da noi t rovato che i pianeti fi ri-
volgono in orbite curvilinee , fe ne inferifee 
che fievi qualche forza , per la cui inf luen
za c o í l a n t e eglino fon t ra t tenut i dallo sfug-
gire in t angen t i . 

I n o l t r e , egli h provato da' M a t e m a t i c i , 
ehe t u t t i i corpi movent i f i in una linea cur
va deferitta in un p iano , e che per via di 
raggi t i r a t i ad un qualche certo p u n t o , de-
ferivono aree in to rno ad eífo proporzionali 
ai tempi \ vengono impulf i , o ricevono azio-
ne da qualche potenza tendente verfo co-
tefto p u n t o ; ora han fatto vedere g!i Aílro-
r o m i , che i pianeti pr imar] attorno del So-
Je, ed i fecondarj at torno d e ' p r i m a n , de-

ícr i-
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fc r ívono aree proporzionali ai t empí • 
confeguenza, l a f o r z a , per cui fon n t e n u n 
nelle loro o rb i t e , é diretta ver fo i corpi col-
locad ne ' lo ro c e n t r i . , r 

F ina lmente , egli é d imoara to , c h e f e d i -
verfi corpi fi rivolgono con un moto equa-
b ü e in c i r c o l i c o n c c n t n d , ed i quadrati ae 
loro tempi periodici fon come i cubi delle 
diftaoze da! centro coraune; le íorze cen-
tripete de corpi r i v o l v e n t i f i , faranno reci
procamente come i quadrati delle diftanze . 
Ovvero fe diverí i corpi fi r ivolgono in or
bite appro í i imant i f i a c i r c o l i , e le apfidi di 
c o t e í k orbite fono in quiete le forze cen-
tripete de' corpi r ivo lven t i f i faranno recipro
camente come i quadrati delle diftanze . 

Ora g l i A ñ r o n o m i convengono fra l o r o , 
che ambedue quefti caí! verificanfi di t u t t i 
i p i ane t i ; donde fcgue, che le forze cer.tri-
pete di t u t t i i pianeti fono come i quadrati 
delle diftanze dai centri del l ' orbi te . V e d i 
PÍANETA. 

I n fomma egli é manifefto) che i pianeti 
fon r i t e n u t i nelle orbite loro da qualche po
tenza , che continuamente adopera fopra di 
effi , che quefta potenza é diretta ve río i l 
centro delle lor orbi te : che IMníen f ione , o 
i'efficacia di quefta potenza crefee , per 1' 
a p p r c í l i m a z i o n e verfo i l c e n t r o , e fceraa nel 
fuo receí ío da eíTo ; e ch' ella crefee neila 
ñeffa proporzione, nella quale fcema la d i -
í l anza ; e fcema nell1 iftelTa proporzione , 
onde la diftaoza crefee . — O r a , paragonan-
do quefta forza cen t r ípe t a de' p i ane t i , con la 
forza della gravita fopra la t é r r a , clleno t ro-
verannofi perfettamente f i m i l i . 

C i b fi vuol illuftrare da noi nel cafo della 
l u n a , c h ' é i l piíi v ic ino a noi d i t u t t i i pia-

G l i fpazj re t t i l incar i deferitti in ogni neti 
dato tempo da un corpo cadente , impulfo o 
íofpinto da forze quai fi vog l i ano , contando 
nal principio della fuá difcefa , fono propor-
x ionaü a cotefte forze . Per confeguenza, la 
furza cen t r ípe ta della Luna r ivolventefi nel
la fuá órbita , fara alia forza della gravi tó su 
la fupevñzie della té r ra , come lo ipazio che 
la luna defcriverebbe , difeendendo, in qua-
iunque dato piccinl t e m p o , per la fuá forza 
c e n t r í p e t a verfo la t é r r a , s'ella non avcí íe 
mo toc i r co la re , alio fpazio che un corpo v i 
cino alia t é r r a deferive cadendo, per la fuá 
gravita verfo eífa t é r r a . 

O r a , m e r c é d* un MtvaS calcólo di que d i 
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due fpazj , egli fi é raccolto , che i l p r i 
m o d'eífi é al fecondo, c i o é , la forza cen
t r í pe t a della luna rivolventefi nella fuá ó r 
bita , é alia forza di g r a v i t é su la fuperfi-
zie della t é r r a , come i lquadrato del femi-
diametro della t é r r a , al quadrato del ferai-
diametro della fuá ó r b i t a : c h ' é 1' iftefia ra-
gione che quella della forza cen t r ípe ta del
la luna nella fuá órbi ta , alia medefiina for
za v ic ino alia fuperfizie della t é r r a . 

La forza cen t r ípe ta delia Luna , é dun-
que cguale alia forza di gravi th . Quefte 
forze , per confeguenza , non fono dsffe-
ren t i , ma una e la fteíía : i m p e r o c c h é , 
fe foífero differentí , i corpi impulf i dalle 
due potenze congiuntamente , d i í cende reb -
bono verfo la t é r r a , con una velocita dop-
pía di quella che procede dalla potenza fo
ja della g r a v i t é . 

Sicché egli é evidente, che la forza cen
t r í p e t a della l u n a , per cui e l l ' é r i tenuta nel
la fuá órbi ta , ed irapedita dallo feorrere i n 
t a n g e n í i , é proprio la forza di gravita della 
térra , eíiefa fin cola . 

L a luna adunque gravita verfo la té r ra , 
e la t é r ra reciprocamente verfo la luna ; 
lo che ul teriormente é confermato da' fe-
nomeni del fiuífo e rifluffo . Ved i M A R E E . 

U n difeorfo fímile fi potrebbe applicare 
agli a l t t i p i ane t i . — I m p e r o c c h é , e ífendo 
le r ivo luz ion i de' pianeti pr imarj at torno 
del Solé , e quelle de' fa te l l i t i d i Giove e 
di Saturno attorno de ' lor p r i m a r j , eífendo , 
d í c o , fenomeni dell ' ífteífa fpezie che la r i -
voluzion della luna attorno della t é r r a ; le 
forze centripete de 'pr imar j eífendo diret te 
verfo i l centro del S o l é ; e quelle de'fatel
l i t i , verfo i l centro de ' loro p r i m a r ; ; e fi
na lmente , tut te quefte forze cífendofi reci
procamente come i quadrati delle diftanze 
dai c en t r i , fi pub ficuramente conchiudere, 
che la forza e la cagione fien le fteífc i u 
t u t t i . 

Laonde, ficcome la luna gravita verfo la 
t é r r a , e la ierra verfo ¡a l u n a ; cos í t u t t i i 
fecondarj verfo i loro pr imarj ; i pr imarj 
verfo i lor fecondarj; e cosí puré i p r imar j 
g r a v í t a n o verfo i l S o l e , ed i l Solé verfo d i 
effi . Ved i P i ANEXA, COMETA, SISTEMA &C. 

Fenomeni , o proprietadi della G R A V I T A 
univerfale. — í . T u t t e le diverfe particelle 
d i t u t t i i corpi in natura gravitano verfo 
t t f eü le particelle di t u t t i g l i a l t r i c o r p i , 

F f í 2 A que! 
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A quel che fi é recato in prova di c ib , 

dell ' analogia ira i m o t i dcVdiverfi corpi nel 
no í l r o fiítema ; aggiugncr poffiamo quello 
che oflervan di fatto g l i A f í r o n o m i , cambia
re Saturno i i fu o coi ib , quand' é i l piíi da 
v ic ino a Giovc ; e G i ó v e p u r é fi fcopre , 
che d i í lu rba ¡1 moto de 'Satel l i t i di Sa turno . 
D i maniera che la gravitazione d i e o t t ñ i 
corpi é cofa di o í í c rvaz ion attuale . V e d i 
G I O V E , SATURNO , e S A T E L L I T I . 

2. La quanti ta di que í i a gravita a d i í lan-
7.e egual i , é fempre proporzionale alia quan
t i t a di materia nc* corpi gravi tant i . —• 
I m p e r o c c h é , le potenze della g r a v i t é , fono 
come le q u s n í i t a del moto che generano; 
Icqua l i quan t i t ad i , in corpi i r u g u a i i , cgual-
mente ve loe i , fono i ' u n e all1 altre , come 
le quant i ta della mate r ia ; impe rc ib , eíTcn-
do che noi t roviamo che corpi ineguali , 
alia diflsnza medefima da! corpo a í t r a e n t e , 
f i muovono con eguale ve loc i ta , per la gra
v i t a 5 egli é evidente , che le forze della 
gravi ta fono proporzionali alie quanti ta di 
.materia. 

3. La proporzione dell ' aumento , o de
c rcmento , di gravi th , nelT approffimazione , 
o d i lungamtnto de 'corpi 1' uno d a l l ' a h r o , é 
quefla ; Che la fot?a é reciprocamente in ra-
gione duplicata , cioé , cerne i quadrat i , del
la d i í l a n 7 a . — Ce s i , í uppone te un corpo di 
cento libre , alia drí ían^a di dieci diametri 
dalla t é r r a , i l medefimo corpo , fe la iuadi -
fíanza fcííe fol la meta , o mezzo tanta , 
averebbe quadruplo i l pefo: fe !a fu a diftan-
za non foffc che un terzo della prima , i l fuo 
peío farebbe nove vol te piu grande, & c . 
Q u i n d i noi deducismo i feguenti corollarj . 
10. Che ad eguali di0an?e dal centro di cor
pi emogenei , la gravita é direttamente co
me la quanti t^ di materia , ed invcrfamtnte 
cerne i l quadrato del d ia rneuc . 20. Che su 
le íuperf i i ie de'corpi egual i , s í e r i c i , ed emo
genei , le gravi tadi fono come le den fita . 
3o. Che su le fuperfízie de' corpi síerici , 
omogent i , egualmente d e n í i , ma inegua l i , 
le gravi tadi fono inverfamente come i qua
drati de5 diametri . 40 Che fe e le denfita 
ed i diametri fon d i f fe ren t i , le gravitadi su 
le fuperfízie faranno in ragione compofia dcl-
le denfi ta, e d e ' d i a m e t r i . F ina lmente , che 
un corpo p o í l o , do ve fi v c g l i a , dentro una 
sfera cava , che fia cnoogenea , c da per t u t t o 
del i ' i í le íTa groííczza, 000 a veía g rav i tad i 5 
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dovunque fía pofio ; le g rav i t ad i oppofte fem
pre prccifamente d iñ ruggendof i 1'une l 'a l t re . 
I n q u a n í o alie leggi particolari della diíccfa 
de' c o r p i , per la forza della gravita , vedi 
DISCESA de corpi , e CENTRIPETA Fc;x.a. 

Cagione della GRAVITA1 . — A b b i a m varié 
teor ie , che dai Füoíof i di diverfi fecoli fono 
fíate addotte , per ifpiegare que fio gran prin
cipio della gravitazione . G l i a n t i c h i , ch' 
erano folamente informat i della gravita par-
t icolare , o della tendenza de'corpi fullunari 
verfo la t é r r a , non mirarono a p i ü , che ad 
un fifiema i ! quale corri ípondeffe ai fuoi piu 
ovvj í e n o m e n i : ma de' moderni , ficcome 
i l loro pr incipio é piü a l t o , e piu c í í e f o ^ co
sí lo é la teoria né piu né meno . 

A r i í l o t e l e , ed i Per ipate t ic i , fi con ten tá -
rono di riferire la g r a v i t é od i l pefo ad uría 
naturale inclinazione ne 'corpi pefanti verfo 
i l lor proprio l uogo , o sfera , cioé i l centro 
della t é r r a . V e d i SFERA ed ELEMENTO. 

Copernico l 'afcr ive ad un principio inna
to in tutte le parti della mater ia , per cui 
quando fono feparate dai loro t u t t i , elleno 
fi sfotzano di ritornare ad effi d i nuovo per 
la piu corta e fácil "vía. 

M a né l ' u n né l ' a l t r o di quefii fiftemi 
aí íegna alcuna caufa fifica di que í lo grande 
tffet to : fi riducono folo a quefio , che i 
corpi difeendono perché fono inc l ina t i a 
difeendere . 

G a í i e n d o , Keplcro , Gi lbe r io , ed aíír i 
aferivono la gravi ta ad una certa m a g n é t i 
ca p.ttr&zione della t e n a . — Quefii A u t o r i 
concepifeono, efí tr la ierra una gran cala
m i t a , che di cont inuo manda cffíuvj , che 
a f femno t u t t i i corpi , c H tirano^ vería 
!a t é r r a . M a abbiam gra c í f e r v a t o , che cib 
é incompatibi le co' fenomeni . Ved i MA
GNETISMO . 

O r t e f i o , ed i fuoi f e g u a e l R o h a u ! t , & : c . 
a t í n b u i f c o n o la gravita ad un impul ió efici
ño , o a una trufione di non so qual mate
ria í o m i e ;ercé la rotazione della ter-
ra , dicono , tut te ¡e part í e le appeñdici 
d'efTa ncce í í a r i amen te fi sforzano di recedere 
dai centro di ronz ionc : ma non poííofio 
tut te a í t u s l m e n t e recedere, per non eíTcrvi 
vacuo, o fpazio , in cui fien ricevute . 

Percib fe fupponismo la térra A B C D , 
T a v . Meccav. fig. 8. ed L un corpo terre-

í p nello fpazio pirsmidale A E E : 
Cs che la m a t t í i a i á qusí la p i ^ m i " 

fif* 

fire po 
ne fegu 
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de a vera tanto minore sforzo per recedere 
dal centro , quanto i l corpo L ha minore 
sforzo, che la materia fluida, i l cui luogo 
cgl i oceupa. D i qui fegaira, che la mate
ria deüe pi ramidi aciiaecnti recedendo con 
forza m i n o r e ; quclla nella piratmac A E B , 
e particolarmente i l corpo L íara i v i í p m -
to ve río i l centro per 1' ifteííe ragiom che 
i i íoghero , quantunque corpo p e í a n t e , afeen-
de nd l ' acqua . _ 

Que(U i p o t c n , tuttoche raolto ingegno-
fa , p u r é , eíTendo fonda ta su la iuppofiziooe 
d' un pleno (plenurn ) é gi t ta ta a té r ra dal
le prove che íi addurranno deli ' e fü lenza di 
•un vuoto ( vacuum ) . 

I I Do t to r H o o k inclina a una opinione 
m o h o í lmi le alia Cartefiana : ei pe nía che 
la g r a v i t é , fia deducibile d a i l ' a z i ü o e di un 
médium fubtile , che f ác i lmen te pervade , e 
penetra i piü folidi c o r p i ; e che per i¡ mo
to c h ' e g í i ha , detrude t u t t i i corpi terre-
ñ r i da sé , verlo i l centro d e ü a térra . 

V o f f i o , e parecchi a h r i , danno i n parte 
nella nozione C a r t e í i a n a , e fuppongono che 
la gravita nafca dalla rotazione diurna del
la ierra attorno del fuo affe. 

I I Do t to r H a l l e y , difperando di ogni teo
ría , né credendone alcuna foddisfaecnte , 
ama di ricorrere immediatamente a i i ' azio-
ne d e l i ' O n n i p o t c n r e . 

C o s í , i l Do t to r Clarke , d a ü ' e í a m e di d i -
ve ríe proprictadi delia g r a v i t h , conchiudc , 
ch 'e l la non é un effetto a v v c n í i z i o di qual-
chc m o t o , o di quakhe fo t t i l mater ia ; ma 
una leggc or ig ína le e genéra le imprefía da 
D i o su t u t u la ma t e r i a , e confervatavi da 
qualche cí i ic iente potenza, che ne penetra 
proprio ¡a foüda ed in t ima íoftanza ; trovan
do (i í empre proporzionale, non alie fuperñ-
Zie de' c o r p i , o de'corpafeoli , ma alia loro 
folida q u a o í í t a e c o n t e n u í o . ¡— E ' i ¡ dovreb-

psrc ib , non tanto cercare , perché gra-
V!tlno i corpi , che come fien o venuti da 
prima ad efiíere poíli in m o t o . Amiot . i n Ro-
hauit Phyf. P J . c. i ! . § . 16. 

I I Sig. D í t t o t Gravefande, nella fus Intro-
d m i - ad Ph'd. Ncuotonianam , vuo le , che la 
cagionc delU gravita fia t & t t t o ignota \ e 
che aooia-.-no da confiderarla non altro che 
come una legge delia na tura , originalmente 
e immediatamente i^preíTa dal C r o t o r e , 
k n z a aletina dipendeaza da legge, o cania 
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feconda . Le tre feguenti confiderazioni, c i 
crede che ne í ieno prova fufficiente. 

IO. Che la gravi th richiede la prefoiza 
deb corpo gravi tan te , od a t í r a e n t e : cosí i 
Sa te l l í t i di G i o v e , e. gr. gravitano verfo G i o -
v e , dovunque cgli fia. 

2O. Che la d i í t anza fendo fuppofta la ílef-
fa , la velocita , con cui fono m o í ü i corpi 
per la forza di gravite), dipende dalla quan-
t i t a di materia nel corpo at t raente: é c h e l a 
velocita non m u t a í i , fia qual eífer fi voglia 
la mafia del corpo gravitante . 

3o. Che fe la gravita é conneffa con qual
che nota leggc del m o t o , e'debb1 eí íere qual
che impulfo da un corpo e ñ r a n e o ; donde , 
eíTendo che la gravi t i i é cont inua , v i fi r í -
chiederebbe un continuo u r t o . 

O r a , fe v i é alcuna tal materia che u r t i 
di continuo su i co rp i , ella debb'effere flui
da , e fót t i le abbaftanza , per penetrare la 
foí lanza d i t u t t i i corpi : ma come m a i 
un corpo f o t t i l e , fino a noter penetrare la 
foftanza de1 piu duri c o r p i , e raro , fino a 
non impedi ré fenf ibümente i l moto de'cor
p i , varra ad impeliere e fpignere vaíl i cor
pi 1'un v t r í o 1' al tro con una tal forza r co
me q u i í U forza creíce nella ragione della 
malla del corpo verfo cui V altro corpo é 
moí ío i1 Dond ' é egii , che t u t t i i corpi , 
fuppoíla la mcde í lma d i f l anza , ed i l mede-
fimo corpo a cui g rav i tano , íi movono co l 
la medefima velocua? Pub mai un fluido , 
i l quale folamente agifee su lafuperf iz ie , o 
de' corpi iftcífi, o delle lor interne part iccl-
le , comunicare una tal quanti ta di moto ai 
c o r p i , la quale in tu t t i i corpi feguiíi !a 
proporzione della quant i ta di materia che 
v' é in eííi? 

M . Cotes va ancor piu oltre i in una idea 
f j m m a r i a ch egii del della Filofofia di N e u -
ton , aííerifce che la gravi ta é da novera r í i 
ira le q u a ü t a d i primarle di t u t t i i corpi 'r 
ed averfi per cí ícnziale alia mater ia , quanfa 
r e í t e n f i o n e , la m o b i l i t a , o T irapenetrabih-
ta . Prafat. ad N e w t o n . Princip. 

M a qucíV Aurore ci puo parere aver da
to troppo fopra del fegno . I i fuo gran m-ie-
firo íleíTo, r i prova una tal nozione ; e per 
moílr . i re ch' ei non penfa , che la gravita 
fia eíTenziale ai corpi , ci da la fuá op in io
ne in to rno alia raufa \ contentandoli di pro-
porla per modo di ricerca o que í t i one , co

me 
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me quegli cui non avean per anche g i l eí'pe-
r imen t i bsn íbddisfat to su tai propofi to . 

Qutf ta ricerca o que í l i one fi foggiugnera 
q u i noi per difteío . •—Dopo d ' ave rmo-
í l r a to che v i é un médium nella natura f m i -
furatamente piu fot t i le che l ' a r i a , per le v i -
brazioni del quale la luce comunica calore 
ai ccrpi , e vien ella íleffa poda i n a l terni 
acceffi o üa t i di facile rifleífione e di facile 
trasmiffione ; ed i l í u o n o é p r o p á g a l o ; e per 
le cui differenti denfita compiefi ia refrazio-
ne e la rifleffione della luce : Ved i MÉDIUM . 
C A L O R E , RIFRAZIONE . <— egli va innan-
2 ¡ , e dimanda , 

Querto mezzo é egli piü raro dentro i 
„ corpi denfi del S o l é , delle flelle , de'pia-
„ neti e delle comete , che ne' v u o t i fpazj 

ce leü i che v i fon frammezzo ? e nel pa í -
„ fare od oltrefcorrere da effi a grandi d i -

ftanze , divenra egli fempre piü denfo o 
„ no , e cagiona egli per quefto modo la 

gravi ta di que' gran corpi l ' un verfo dell ' 
a l t ro , e delle loro par í i verfo i corpi ; 

„ ogni corpo sforzandofi di recedere dalle 
„ par í i piu denfe del mezzo verfo le p i i i 
„ rare ? 

I m p e r c i o c c h é fe queflo mezzo fuppon-
gafi piü raro nel corpo del Solé che né l -

„ la fuá fuperfizie , e piü raro su queí la , 
„ che in d i í l anza da! fuo corpo la centefi-

ma parte d ' un po l l ice , e piü raro q u i v i , 
„ che i n diflanza d 'una 15. parte d ' u n p o i -
n lice dal fuo corpo , e piü raro q u i v i an-

cora,, che nel l 'orbe di Saturno ; io non 
„ v i vedo ragione , pe rché V aumento d i 
„ denfita doveí fe^mai fe rmar f i , e non p iu t -
„ toHo continuare per tut te le diftanze dal 
„ Solé fia a Sa tu rno , & ai di l a . 

„ E quantunque un tale accrefcimento d i 
denfita a grandi d i ü a n z e fia lento ol t re 

„ modo \ puré fe la íorza elafiica di quedo 
„ mezzo é ol tre modo grande , pub bafla-
„ re per impeliere i corpi dalle piü denfe 
„ par t i del mezzo verfo le piü rare con 
„ t u t t a quclla potenza o forza che chia-

miamo g r a v i t a . 
E che la forza elafiica di quefio mezzo 

fia oltre modo grande, e' fi pub infer i ré 
„ dalla vcloci ta deiie fue v i b r a z i o n i . I fuo-
j , n i fi rauovono e trafeorrono circa 1140 
„ piedi Inglef i i n un fecondo di tempo , ed 
M i n fette od ot to m i n u i i d i tempo trafeor-
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„ r o ñ o circa l o o m i g l i a I n g l e f i : l a lucepar-
„ te dal Solé e ne viene a noi i n circa fette 
„ od o t to m i n u t i d i t e m p o , la qual difian-
,., za é circa 70000000 m i g l i a I n g l e f i , fup-
„ pofta effere la parallaffe orizontale del So-
„ le prefíb a 12 fecondi ; e le vibrazionf. 
„ di que fio m e z z o , per poter cagionare g l i 
„ a l terni acceffi di facile trafmiffione , e 
„ di facile r i f l e í l lone , debbon eífere piü pre-
„ fti che la luce , e per confeguenza piü ve-
„ loci ol t re 700000 che i fuoni ; si che la 
„ forza e laü ica di queí lo mezzo , i n pro-
„ porzione alia fuá denfita , debbe effere 
„ piü che 700000 x 700000 ( c i o é , piü d i 
„ 490000000000 ) vol te maggiore di quei 

che é la forza elaftica d e ü ' a r i a , in pro-
„ porzione alia fuá denfi ta : i m p e r o c c h é le 
„ velocitadi d e ' p u l f i , o vibrazioni de 'mez-
„ zi elafiiei , fono in ragione fubduplicata 

delle elafticita e delle rar i ta de 'mezz ipre -
„ fe infierne . 

„ Siccome i l magnetismo é piü forte nel-
„ le calamite picciole che nelle grandi , i a 
„ proporzione al loro volume ; e la gravi -
„ ta é piü forte su la fuperfizie de' piccio-

l i p i a n e t i , che su quelle de' grandi , i n 
„ proporzione alia loro m o l e ; ed i piccio-
„ l i corpi fono agi ta t i mol to p i ü m e r c é d e l i ' 
„ attrazione e l é c t r i c a , che i grandi : cosí la 
j , picciolezza de' raggi d i luce pub con t r i -
„ buire raoitiíTimo alia forza , o v i r t ü dell ' 
„ agente, per cui fono r i f r a t t i ; e fe pia-
„ ccffe a talun di fupporre che l 'e tereCfic-
,, come la. noftr ' aria ) contenga p a r t i c e ü e 
„ le quali fi sforzano di recedere 1'une dal l ' 
,5 altre ( i m p e r c i o c c h é io non m i so che 
j , cofa in fa t t i queft' ctere fia ) e che le 

fue particelle fieno eftremamente piü pic-
„ cióle che quelle dell ' a r i a , od eziandio , 
„ che quelle della luce ; 1' eccedente pic-

co'ezza di ta i particelle potrebbe con-
„ t r i b u i r é alia grandezza della forza , per 
„ cui recedono 1' une da l l ' a l t re ; e quindi 
„ fare co te í lo mezzo eftremamente piü ra-
„ ro ed elaftico che 1' a r i a , ed in confe-
„ guenza efiremamente meno atto a refi-
„ itere a' m o t i de' p ro je t t i l i , ed efirema-

mente meno capace di premere fopra i 
„ groí í i c o r p i , facendo forza per efpander-
„ fi. " O p t i c a , pag. 325. & c . V c d i L u c E , 
E L A S T I C I T A * , & c . 

G R A V I T A 1 , nclla Meccan ica , dinota i l c*-
natía j 
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* ¡ a t u í , o la tendenza de' corpi verfo cen
t r o della t é r r a . V e d i C E N T R O . 

Quella parte della Meccanica , che con í i -
dera i i moto de' corpi pro^egnente dalla 
g r a v i ü , é peculiarmente chiamata S t auca . 

V e d i STATICA . a , c ' x J-A- * • 
L a g rav i t í t , i n q u e ñ o fcnfo, é d i í t i n t a ¡n 

affoluta, e r e l a t h * . 
GRAVITA ajfoluta é quella , per cui un 

corpo di icen de l i b e r a m e n í e per un mezzo 
che non refifle. Vedi RESISTENZA . 

Le ieggi ^e^a g r á v i t ü a í íb luta , vegganfi 
falto l ' A r t i c o l o DISCESA de corpi. 

GRAVITA' r e l a t iva , é que l la , per cui un 
corpo di ícende , dopo d' avere confumata 
parte del fu o pefo nel fuperare qualche refi-
í i enza . V e d i RESISTENZA . 

T a l e é quella per cui un corpo difcende 
lungo un piano inc i ina to , dove qualche 
parte vien impiegata nel fuperare la refi-
fíenza od i l fregaraento del piano . V e d i 
F R E G A M E N T O . 

L e Leggi della gravi ta relativa , vegganfi 
fot to g l i A r t i c o ü PIANO inciinato , DISCE
S A , F L U I D O , RESISTENZA, &C. 

Centro d i G R A V I T A ' . V e d i CENTRO d i 
g r a v i t é . 

D iáme t ro d i GRAVITA . V e d i DIÁMETRO 
d i g r a v i t h . 

Paracentrica follicitazionedella G R A V I T A ' . 
V e d i PARACENTRICA. 

Piano della GRAVITA4. V e d i PIANO. 
Kitardamento dalla GR AV ÍTA' . V e d i R l -

TARDAMENTO . 
G R A V I T A ' ne l l ' Id ro í la t i ca . -— Le leggi de' 

corpi g r av i t an t i n e ' f l u i d i , appartengono ali' 
Idrortatica . V e d i IDROSTATICA . 

L a gravi ta qu l fi divide in ajfoluta e fpe-
cifica . 

L a gravi ta ajfoluta o v e r a , é l ' i n t i e r a f o r -
za con cui i l corpo tende verfo a l l ' i ng iu . 

a V e d i GRAVITAZIONE . 
La gravi ta [pecifica, chiamata anco rela

t i v a , comparativa ^ ed apparente, é l 'ecceíTo 
di gravita in un corpo , al d i fopra di quella 
di un' egual quant i ta o mafia di un al tro . 
V e d i SPECIFICO. 

Quanto alie leggi della g r a v i t é fpeeifica , 
i n í i em c©' metodi di determinarla e ne' fo-
l i d i e n e ' f l u i d i ; vedi Gravi th SPECIFICA , e 
¿ l l a n d a IDROSTATICA . 

G R A V I T A ' de W ar ia . V e d i VESO del? a r i a . 
V e d i anco A R I A , e PRESSIONE. 
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GRAVITA1 nclla M u f í c a , é un' affezione 
del fuono , per cui egli viene a denotni-
narfi grave , ¿tajjo o quafi roco . Vedi 
SüONO. 

La g r a v i t é é oppofía all' acutezza , che é 
q u e ü ' affezione del Suono , per cui cgl i é 
denomina to , acut» , od alto , Vedi A C U 
TEZZA . 

La^ rdazione della g r a v i t é , c dell' acutez
za , é la cofa p r inc ipa íe , i n cui c oceupata 
ia mufica ; la d i ü i n z i o n e , o chiarezza , e 
determinazione della qual relazione , d^ al 
fuono i ! nome armónico ^ o muficale. V e 
di MÚSICA, e ARMONÍA. 

I gradi di g r av i t é & c . dipendono dalla na
tura dello fteffo corpo fonoro , e dalla par» 
t icolar figura e quant i ta di effo : quantun-
que , i n alcuni c a í i , dipendano a l t r e s l , dal
la parte del corpo , ove egli é colpi to . C o 
s í , e.gr. i fuoni di duc campanc di me ta l l i 
d i f fe ren t i , e della raedefima fo rma , e delle 
medefime dimenfioni , che vengono co lp i tc 
nel medefimo luogo , differiranno quanto 
a l l ' acutezza ed alia gravi ta j e due campa-
ne dell ' ifteífo metal lo differiranno nelTacu-
tezza , fe differifeono nella forma o nella 
magn i tud ine , o vengono colpite i n differen
t i p a r t í . Ved i CAMPANA . 

C o s í nelle corde , tu t te l ' a l t r e fuppoftc 
eguali , fe ellcno differifeono o nella ma
t e r i a , o nelle d imenf ioni , o nella tenf ío-
n e ; differiranno altresl nella G r a v i t é . V e 
di C O R D A . 

C o s í di n u o v o , i l fuono d i un pezzo d' 
oro é m o l i ó pit i grave che queiio d' un 
pezzo d'argento del i ' i íhíTa figura e d imen-
fione ; ed in quefio cafo , i tuoni fono , 
ceterií par ibus , p r o p o r z i o n a ü aile g rav i t ad i 
ípecifiche : ce si una sfera folida d i b ronzo , 
di due piedi di d i á m e t r o , fuonera piü gra
ve che un' altra di un piede di d i á m e t r o ; e 
qu l i tuoni fono proporzionali alie quant i ta 
di ma te r i a , od ai peíi a f f o l u t i . 

M a c' fí debbe o í f e r v a r e , che 1' acutezza 
e la gravita , come anco ¡a ba í í ezza e 1* a l -
tezza , non f o n o , fe non cofe relativo . 
N o i comuneraente chiamiamo un fuono ^ w -
to ed a l t o , rifpetto ad un al t ro che é gra
ve ^ o baffo in riguardo al p r i m o : cosí che 
i l fuono medefimo pub eí íere e g rave , ed 
acu to , ed altresl alto e baffo, in differenti 
comparaz ioni . 

I gradi d'acutezza e d V g r a v i t é , fanno i 
tuon i 
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tuon i difFercnti , o je modulazioni d 'una vo-
ce , o di un fuono : cosí no i dic ias io che 
un fuono ¿ in modulaxione o tuono con un 
a l t r o , quand" eglino fono nc l l ' ifleffo grado 
di g r av i th . 

La cagione i m m e d í a í a , o lo flato di que
da diverfita di tuono é ofcura . I muf ic i 
modcrn i l 'affiggono alia diffcrente veloci ta 
delle v ibraz ioni del corpo fonoro: nel qual 
fenfo la gravita puo eífere definita , una pro-
prieta relativa del fuono, che , in rifpetto a 
qualche al t ro , é 1' cfFetto d ' u n minor nu
mero di vibrazioni compiute nel medefimo 
t e m p o , o di v ibrazioni di piu Junga dura
ta . '— N e l qual fenfo parimenti , V acutez-
za é 1'cfFetto d 'un maggior numero di v i -
brazioni , o di vibrazioni d' una durazione 
p i i i breve. V e d i CONCORDANZA . 

Se due, o piu fuoni fien comparati nella 
relazione di gravi th , & c . eglino fono od 
f f u a l i , od ineguali , nel grado di voce . — 
Quel l i che fono egual i , fono chiaraati un í -
f o n i . V e d i UNISONO. 

G l ' ineguali includendo, direm c o s í , una 
d i ñ a n z a fra 1' un e 1'altro , cof í i tu i feono 
ouel che chiamafi un J m e r v a l l c n ú ] * mufica ^ 
che propriameute é la differenza , in fatto 
d i gravi th , tra due fuoni . V e d i INTER-
TALLO . 

D a qucfla ineguaglianza , o differenza , 
T i n t e r o ef íe t to dipende \ e relativamente a 
q u e ü o , g r i n t e r v a l l i fono d iv i f i ni concordan
te ^ e difeordanze. Ved i CONCORDANZA , e 
DISCORDANZA . Ved i anco SCALA . 

G R A V I T A Z Í O N E , é V e femzio deila 
g r a v i t a , o la preffione che un corpo opera 
e difpiega fur un al tro corpo , che é di fot-
to a quello , per lo potere della gravita . 
V e d i GRAVITA* . 

E i r é una legge della n s t u r a , feoperta 
dal N t u t c n , e ermai ricevuta dai p iu de' F i -
l o f o f i , che ogni panicella di materia nelia 
natura gravita verfo ogni altra particella ; 
la qual legge é i l cardine , su cui tu t ta la 
Filofofia Neutoniana fi aggira . Vedi NEU-
TONl ANA Filofofia . 

Quello che chiamiamo gravitazione , r i 
fpetto al corpo gravitante, é chiamataat t ra-
zione rifpetto al corpo ve río cui fi gravi ta . 
V e d i ATTR AZIONE . 

I pianeti , si pr imar) come fecondarj, e 
le comete né piu né me no , gravi tar ía t u t t i 
verfo i l Solc , e g i i uni verfo g l i a l t r i j ed 
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¡1 Solé verfo o ' e f f i ; e cib in p roporz íone a l 
ia qusnt i ta di materia in ciafeuno. Vedi PÍA. 
N E T A . C O M E T A , T E R R A , L U N A , &C. 

I Pc r ipa te t ic i , & c . tengono, che i corpí 
gravitarlo folamente , quando fon fuori de' 
lor luoghi naturali ; e che la gravitazione 
ceffa, quando fono n e ' l o r naturali luoghi re-
í l i tu i t i ; 1' intenzione della natura efíendo 
allor adempiuta . La caufa finale di que í la 
facol tk , e 'vogl iono , che fia folamente re-
car i cerpi elementari a ' lo ro luoghi p r o p r j , 
ove ü i e n o in quiete . — M a i moderni fati 
vedere che i corpi efercitano la gravi th , 
eziandio quando fono i n quiete , e ne' lor 
luoghi p ropr j . 

Que fio in particolare moflrafi de' f i u i d i ; 
ed é una delle leggi d' I d ro í l a t i ca , d imo-
í l ra te dai Boy le , e da a l t r i , che i fluidi 
gravitano in proprio loco , le par t i fuperio-
r i premendo su le infer ior i , & c . V e d i 
FLUIDO. 

Quanto alie leggi della ¿wt ' / í^z/owf de'cor
pi n e ' f l u i d i , fpec iñeamen te piu leggieri , o 
piu pefanti c h ' e f f i , \ t á \ gravi ta S v L C i m Q k ^ 
FLUIDO, &C. 

Centro d i GRAVITAZIONE . V e d i CEN
TRO . 

I X / m t ^ / 'GRAVITAZIONE . V e d i L I N E A . 
P/¿??7o ¿̂ GRAVITAZIONE . V e d i PIANO. 
G R A Z I A , G R A T I A , nella Teologia , un 

dono che D i o conferifee agli u o m i n i , di fuá 
propria libera beneficenza, e fenza c h ' e g l i 
no fe l 'abbian m e r i t a t o j fia che un tal dono 
r iguardi la vita-prefente , o la vita fu tura . 

La grazia é comunemente divifa in natu
rales o foprannaturale. 

Le GHAZIE na tura l i inchiudono i doni 
delT e í f e r e , della v i t a , delle ta l i o ta l i facol-
ta , deila c o n í e r v a z i o n e , &c . ,San Girola-
mo , E p i j i , 139. mette per una grazia d i 
D i o , che 1' uomo fia flato creato : gratia 
D e i e/i quod homo creatus ef l . C o s í puré per 
¡a grazia di D i o fi é , che g l i Ange l ! e le 
anime umane fien i m m o r t a l i \ che 1' uomo 
abbia i ! l ibero a r b i t r i o , & c . 

GRAZIA fopranaturale , é un dono , de 
furfum , conferito sd eíferi i n t e l ü g e n t i , in 
orduie alia lor falvazione. 

Quede folamente fono chiamate grazie 
nel r igor T e o l ó g i c o ; ed i Sacramcnti fi con-
íer i feono per daré agli uomin i q u e ñ e ^ w z i V , 
o per aumentar le , e for t i f icar le , & c . Ved i 
SACRAMENTO, &C. 

I Te o-
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I Teo log i d i ñ i n g u o n o la grazta foprana-

turale i n abituale , ed attuak ; i n g^fi'fi' 
cante, e fantificante. 

GRAZIA Abituale l quella che nfíede 
c o ñ a n t e m e n t e i n no i^ é fiflata nell anima, 
e v i rimane fino che qualche grave peccato 
ne la diícacci . Ved i A B I T U A L E . E l i é 
anco chiamata grava gmjhhcante, m quan-
to che ci fa companr re t t i ed innocenti 
d a v a n t i a D i o : e grazia fantificante i n quan-
to che ci fa fanti , e dedicati a D i o . V e 
d i GIUSTIFICAZIONE , e SANTIFICAZIONE . 

GRAZIA attuale é quella che D i o c i da 
per lo ípeziale adempirnento di una par t i -
coJar cofa buona \ come per conver t í re i , 
per renderci abil i a refiñere ad una tenta-
z ione , & c . Ved i A T T U A L E . 

I Teo log i la fuddividono i n diverfe fpe-
zie , preveniente, concomitante , e fujjeguente. 

E g l i é un ar t icolo di fede , IO. Che la 
grazia attuale é neceííaria per cominciare , 
p r o m o v e r é e finiré ogni opera buona . 2o. 
Che la volonta é capace di refiftere a que-
íla grazia , e di r igcttarla . Vedi V O L O N 
TA' . 

E quindi la grazia viene i n oltre a d i 
vide rf i i n cjficace, e fuffidente . -- E U ' é ef-
ficace , od eíficiente quando ella produce 1' 
eífetto ; fufficiente , quando nol produce , 
benché poteífe produr lo . Ved i E F F I C A C E e 
SUFFICIENTE . 

A l c u n i Ca lv in i íH de' piu r i g i d i , & c . am-
met tono nn^grazia neceffitante . Ved i C A L 
VINISTA , PREDESTINAZIONE , RlPROVA-
2 I O N E , &C. 

N o i pur fogliam diré , la legge di gra
z i a ; i l patto ( feedus ) di grazia , i n o p p o -
fizione alia legge M o f a i c a , & c . Ved i L E G 
GE , RíVELAZIONE , &C. 

Giorno di G R A Z I A , O & indugio , fono un 
certo numero di g iorni , accordato per lo 
pagamento di una lettera di cambio , dopo 
che i l tempo ch' ella fi dee pagare, é ve-
n u t o . Vedi GIORNO di grazia, 

•sítto d i GRAZIA , propriamente dinota 
un acto di a m n i ñ i a , o di obblivione ; per 
lo perdono di t n t t i i rei qualificati , o che 
paffano dentro le condizioni di queft' atto . 
V e d i AMNESTIA, PERDONO , & c . 

Q u e ñ o termine fi eftende i n oltre a un 
a t to , per fuffragio o follievo de 'debi tor i 
i n í o l v e n t i , che í tan p r i g i o n i ; mettendo i n 
liberta que 111 che fono qualificati , cioé 

Tomo I V . 
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che hanno i requili t i per tal atto j reftan-
do eglino cosí i m m u n i dai loro debiti * e 
l iber i da l i ' impr ig ionamen to . 

GRAZIA ( G R A C E ) , é anche un termine 
adoprato nella formóla di tutte le patenti ? 
&.c. che cominciano , " George , by thc gra-

ce o f God , K i n g o f Great Br i t a in , &c.C£ 
Giorgio per la grazia di D i o , Re della G . 
Bretagna . - I Vefcovi della C o m . C a t t . R o m . 
cominciano fpeffb i loro mandati i n guifa 
fomigl ian te : N. N . per la grazia d i D i o ? 
e della S. Sede, Vefcovo di & c . 

G l i Arcivefcovi Inglefi dicono , per di-, 
v ina grazia , o divina providenza . V e d i A R -
CIVESCOVO , &C. 

T u t t i i Sovrani ufano la frafe , grazia d i 
D i o ; come g l ' Impera tor i , i Re , i P r in -
c i p i , & c . Ant icamente i D u c h i , i C o n t i , 
ed anche i Lord i s' efprimevano eolio fiile 
m e d e í i m o . Ne l la nuova Collezione del Pa
dre Martene t roviamo un mero Signore , 
o L o r d , qualif icato, per la grazia di D i o , 
Signor ^ i Comborn . L u i g i X I . pro ib l al 
Duca di Bretagna i l c h i a m a r f í , per l a ^ m -
zia d i D i o , & c . 

GRAZIA ( Grace ) é parimenti un t i t o lo 
di dignita , a t t r ibui ta ai Pr incipi d i rango 
inferiere e che non giungono a poter ave-
re quello di A l t e z z a . Ved i T I T O L O . 

Sm al tempo del Re Giacomo I . ai Re 
d1 Inghi l ter ra íi par lava, ufando i l t i to lo d i 
Grace , ficcome adefib fi ufa quello di M a e -
fia . V e d i MAESTA' , R E , & c . 

A i noñr i D u c h i ed Arc ivefcovi Inglef i 
fi parla col t i to lo di ¿razia , grace . M a 
quefto t i to lo é piu frequente nella Germa-
nia fuperiore , e particolarmente nel l ' A u -
firia ; dove egli portafi dai Baroni , come 
inferiore a quello di Eccellenza . Ved i QUA-
L I T A \ E C C E L L E N Z A , & c . 

G R A Z I E , GRATIÍE , nella Legge C a n ó 
nica , fono lo íleífo che quello che al tra-
mente chiarniamo provijioni. Ved i PROVI-
SIONE . 

G R A Z I E efpettative , gratis expeBativa ? 
fono una fpezie di benefizj reverfivi , de* 
quai fi difpone innanzi t e m p o , o p r ima che 
fien vacan t i . 

G R A Z I E , G R A T I S , cbarites, nella T e o 
logía de' G e n t i l i , erano una fchiera di dei-
tadi favolofe , tre i n n u m e r o , che aíTifteva-
no , cd accompagnavano la Dea Venere . 
V e d i D i o , 
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I loro nomi fono , Agla ia , Tha l i a , ed 

Euphrof ine; e íi credono efferc figliuole di 
G i p v e . Voffius de Idolo!. L X I I I . c. 15. 

A l c u n i vogliono che le G r a z k ficno fía
te qua t t ro , e le fan le fteííe che le ^¡-.r , o 
piuttofto le M e che le quattro í lagloni dell ' 
anno . V e d i ORE , & c . 

U n marmo nella gal ler ía del Re di Pruf-
fia , rapprefenta le tre Grazie nella ufata 
foggia , con una quarta figura dormeíca , 
la quale ñ a a federe , coperta d' un gran 
velo , con di fotto quede parole . AD SÓ
RORES I I I I . Nullaciimeno M o n i . Begero non 
crede che le grazie fieno ñ a t e quattro : la 
compagnia qu iv i prefentata ? cgli intende che 
fia le tre srazie , e Venere , ch' era loro 
Sirocchia , come figliuola di Giove , e d i 
D i o n e . 

Furono fempre credute tener í l per le ma-
n i Tuna a l l ' altra , né g i ammai divife . Si 
dipingevano nude, per moflrare che le gra-
xie non prendono niente in p reñ i to dall ' ar
te , e che non hanno aitre bellezze fuor-
ehé le natural i . 

P u r é , ne' p r i m i fecoli non fi r appre íen -
tavano nude , í i ccome appariam da Paufa-
nia , l . V I , e 1. I X . che deferive i l loro t e m -
pio e le loro ñ a t u e . Erano di legno t u t t e , 
eccetto la tefta, i piedi e le m a n i , ch'eran 
d i marmo blanco . L a loro veíle o t ú n i c a 
era dorata; una di effe teneva in mano una 
ro f a , un ' altra un dado, e la terza un ra
m o di m i r t o . 

I poeti fingono, le grazie efifere ñ a t e af-
fai picciole di ftatura ; per additare che le 
cofe che c' incantano od allettano , fono bene 
fpcíío picciole cofe; come un geíío , un r i 
f o , un 'a r ia d i fmvol t a , o negl igente , & c . 

G R E C O , aíTol uta mente cosí detto , od 
i l GRECO linguaggio , é la l ingua che par
laron o i Grec i ant ichi , e che tu t tor con-
íervaí i nelle opere de' loro A u t o r i , i n Pla-
tone , i n Arif totele , i n Ifocrate , D e m o -
fíene , T u c i d i d e , Senofonte, O m e r o , Ef io -
d o , Sofocle, Euripide , & c . V e d i LINGUAG
GIO . 

I I Greco íi é confervato i n t e r o , piíi l u n -
go tempo che alcun' altra nota lingua , ad 
onta di tutte le r ivo luz ion i che fono acca-
dute nel Paefe , dove íi parlo . Vedi I N 
GLESE . 

P u r , dal tempo che la fede d e l l ' I m p e r o 
fu portata a C o í l a n t i n o p o l i , nel I V . feco-
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l o , egli fi é andato per gradi alterando : le 
alterazioni da pr ima non toccarono T analo
gía della lingua , la coñruz ione , le inflef-
í ioni & c . confiñeva folaraente i n nuove pa
role , nuove ricchezze o g i u n í e , co l l ' i n t r o -
durv i i nomi di nuove d i g n i t a , e cariche, 
ed i t e rmin i d' a r te , i quali non erano fta-
t i dianzi a lei cont i o fami l ia r i : ma nel 
decor ío , le invafioni de' Barbari , e mafí i-
mamente de' T u r e h i , v i cagionarono de' 
cambiamenti mo l to piü cosaíiderabili . V e d i 
GRECO moderno. 

_ I I GRECO ha una gran copia , o corredo 
di parole : le fue infleffioni fono del pari 
o í íe rvabí l i per la ior van#t& , che quelle 
delle altre lingue Europee per la loro fem-
p l i c i t a . Vedi INFLESSIONE. 

E g l i ha tre n u m e r i , i l í i n g o l a r e , i l dua-
l e , ed i l plurale ( Ved i NUMERI ) e aííai 
terapi ne' fuoi verbi l, lo che fa una varie-
ta nel d i feorfo , toglie una certa fecchezza 
che fempre accompagna la íoverchia u n i -
formita ; e rende i l linguaggio opportuno 
a tutte le forte di verfo . Ved i T E M P O , 
&:c. 

L ' u f o de'participj d e l l ' a o r i í b , e del pre
t é r i t o , oltre quel delle voci comporte , del
le quali egli abbonda , g l i da una partico-
lar forza e brevita , fenza levargl i punto 
della fuá perfpicuita e ch ia re iza . 

I n o m i proprj nel linguaggio Greco, fo
no fignif icat ivi , come nelle lingue Orien-
t a l i , ed i n mol te delle moderne , dove g l i 
eruditi t rovano alcun carattere benché r i -
moto della loro o r ig ine . Vedi NOME . 

I I Greco fu i l l inguaggio d' un popó lo c i -
vi le e coito , che avea g u ñ o per i ' a r t i , e 
per le feienze , i v i colt ivate con eíi to feli
ce . Ne l le lingue vive , íi con i cr va tu t ta-
v ia e fi ritiene un grandiíTimo numero d i 
t e r m i n i d' arte Greci j alcuni venut i a n o i 
fin dalia Grecia antica , ed a l t r i da noi re-
centementc format i . Quando s ' é feoperta 
una nuova invenz ione , una nuova macchi-
11a, un nuovo r i to , ordine , if trumento , 
& c . s' é d' ordinario ricorfo al Greco , per 
apporvi un nome ; la facilita con cui le 
voci nel Greco fi compongono, prontamen
te porgendoci de' nomi efpreífivi dell 'ufo , 
dell ' effetto , & c . di tal i i n í l r u m e n t i . D i 
qua vengono , araometro , tkermometto , ba~ 
rometro , micrometro, logarithmo , telefeopi» , 
mtcrofcopio, loxodromia) & c . 
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11 GRECO Moderno , o Vclgare , e il_ hn-

maggio che fi parla in oggi nelia Grecia . 
Pochi lihri lono ftaíi fcritti m queíto i in-

guaggio, dopo la prefa di Coílantinopol, per 
• ^ T u r c h i ; appena altra cofa vi tro-

viamo , che Catcchismi , e opere confimi-
mano de1 T u r c h i ; appena 

, che Catcchismi , 
l i , comporte , o tradoíte nel Greco colgare, 
da Miffionarj Latini 

I Úreei nativi ü contentano di parlare la 
lingua fenza col ti varia . L a miferia a cui fo-
~ n r'ilrítú fotto ü dominio de'Turchi , li 
rende per neceiíita ignoranti ; la política 
Turca non permettendo che alcuno de' loro 
fudditi fi applichi alie arti ed alie fcienze. 

Sia per un principio di religione, o di po
lítica , o fia per barbarie , eglino hanno a 
bello iludió diilrutti tutti i monumenti deli' 
antica Roma nella Grecia ; difprezzando lo 
í'tudio di una lingua che gli averebbe refi col-
í i e civili , averebbe profperato e fatto fio-
rire i l loro regno, ed averebbe (¿uto dimcn-
ticare al popólo i loro antiehi padroni , e 
la loro antica liberta. 

I n cib rtranamente diverfi dai Romani , 
antiehi conquiftatori della Grecia , che do
po d1 aver íoggiogato i l paeíe , s' addiedero 
ad impararne la lingua ; affine d' imbever-
fi della pul i te zz a e cultura G r e c a , della de-
licatezza , e del gufto de'Greci per le arti 
€ per le fcienze. 

Non é facile affegnare la preciía differen-
7a tra il Greco volgare , e Tantico . E l l a con-
fiíle nclle terminazioni de'nomi , de' prono-
m i , de' verbi , e d' altrc parti deli' orazio-
ne '7 lo che ta una diíferenza tra que fie due 
lingue , moho í imile a quella che fi olTerva 
tra alcuni dialetti deli' Italiano o dello Spa-
gnuolo : rechiamo in efempio quefte due 
lingue , per eflere le piu note ; ma arem-
mo potuto diré lo ílefíb de' Dialetti E b r a i -
c i , I l l i r i c i , & c . 

I n oltre, il Greco moderno ha di ve ríe pa
role nuove, che non ion nell' antico, par-
ticolarmente di ve ríe particelle, che pajono 
come efpktive, e che furono introdotte per 
caratterizxare certi tempi de' verbi j ed al-
íre eiprefíloni , che averebbono avuto ii 
medeí imo íignificato, fenza quefte particel
le , fe i l coflume n' aveífe difpenfato 5 di* 
veríi nomi di dignita e di ufiz-j , ignoti a' 
Greci antiehi j e copia di voci preíe dalle 
lingue volgan delle vicine Naz ioni . 

Quindi fi pub diftingucre acconciai2;sntc 
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tre eta della lítugua Greca : la prima finifee 
al tempo, in cui Coftantinopoli diventb la 
capiíale deli' Imperio Romano -4 non che 
mancaflero dopo quel tempo libri fcritti con 
grande puriía , tra'quali principalmente v i 
furono 1' opere de' Padri della Chiefa ; ^na 
eflendo che la religione, le leggi, e la po
lítica , SÍ c ivi le , come militare , comincia-
rono al lora ad introdurre nuove parole nel 
Iinguaggio 5 e' par neccfl'avio cominciar da 
quell' época la feconda eta della lingua Gre
ca ; la qual durb fin alia prefa di Coftan
tinopoli per i' armi de' Turch i , dove l ' ul
tima eta comincia. 

Accenti GRECI ' . Vedi ACCENTO . 
Bibbia GRECA . Vedi BIBBIA . 
Cbie/a GRECA , é quella parte della C h i e 

fa Cr i í t i ana , che é ñabilita nella Grecia ; 
e che parimenti fi eftende ad alcune al tre 
parti della T u r c h i a . Vedi CHIESA . 

E l l ' é cosí chía mata in E u r o p a , nell* A -
fia , ene l l 'Afr ica , per diftinzione dalla C h i e 
fa Latina , o Romana j e l l 'é pur detta C h i e 
fa Oriéntale , ficcome la Romana Occ'uknta-' 
le . Vedi LATINO . 

I Cattolici chiamano Sctsma Greco , la 
Chiefa d' Oriente , perché i Greci íi fono 
feparati dalla Chiefa Romana , rigettando 
1' autonta del Pontefice ; e dipendendo to
talmente , quanto alie cofe di religione, dai 
loro proprj Patriarchi . I I Patriarca Fozio 
diede origine al Scisma. Vedi SCISMA . 

I dotti Teologi fono diviíi di fentimen-
to , in cib che riguarda le pceuliari dottri-
ne ed opinioni della Chiefa Greca. E g l i é 
certo che molti error! le vengono appoíli , 
dai qual i é libera . I l punto é flato calda-
mente dibattuto tra C a u c o , o C o c o , A r c i -
vefcovo di Corfú , ed i l Sieur de Moni da 
una parte , e Luca Hol íaz io , e Leone A l -
lazio Greco dall' altra: i due primi aecufan-
do i Greci , gli altri feufandoli . Cauco , 
& c . tiene che i Greci s' accordano co' Pro-
teftanti, nel rigettare molte rególe ed oíTer-
vanze ftabilite nella Chiefa R o m a n a ; men-
tre Allazio &c . íi ftudia di trovare le mede-
fime oífervanze fra i G r e c i , come fra i La-
t ini ; fotto altrc forme pe ib , e con altrc 
c ireoí lanze . 

Dei fette Sacramenti , dice Cauco , che 
i Greci n' ammettono folo cinque : la Con-
fermazione e i' eftrema Unzione da lor cf-
fendo preterice . AU' oppofto infifte Leone 
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A l l a i i o , e fa veclere che p r o p r i a m c n t é non 
l i p r e t e n í c o n o , ma fol tanío v ' hanno a m m e í -
fa qualche diíFerenza nel modo di a m m i n i -
fírarli . I n luogo di confer i ré i l í a c r a m e n í o 
della Confermaiione lungo tempo dopo i l 
b a t t e í i m o , eglino unifcono í empre i l batte-
f imo e la confermaxione aflieme : oltre a 
che la Confermaxione appre í íb i Greci íi 
eonferifce dai Preti ord inar j . Quanto a l l ' e ñ r e -
m a U n z i o n e , A l l az io moflra che Cauco é 
caduto i n un abbaglio fímile al p r i m o . V e 
d i SACRAMENTO , ed E S T R E M A U N -
2 I O N E . 

M a dobbiam qm aggiugnerc di paflag-
g i o , che tlalla rifpoña di Ge remia , Patriar
ca di C o í i a n í i n o p o l i , ai Teo iog i di W i r -
í e m b e r g a , appare , che i Greci s' accorda-
no i n piu cofe co' P r o t e ñ a n t i : fe pur dob
biam credere a G e r e m i a , e fottofcrivere a l 
ia fuá forfe dubbiofa autorita . •— Cauco 
i ñ e í f o , da noi fopra c i t a t o , dice che i Gre
ci non adorano i 'Eucar i f t ia : m a A l l a i i o re
plica , eífer vero , che non i' adorano i m -
mediate dopo averfi proferite le parole , que-

Jio e i l mío Corpo , í iccome fanno i L a t i n i ; 
m a realmente pero i ' adorano dopo le pa
role nelle quali fecondo i Greci la confa-
crazione confifte ; c ioé dopo ia preghiera 
chiamata i ' ínvocazione dello Sphito Santo' . 
V e d i CONSECRAZIONE . 

Quanto alia Confeflione y Cauco tiene , 
ch 'egl ino non riconofeano q u e ñ o Sacramen
to come d' ifti tuzione , o di ordinazione d i 
v i n a , ma folamente come di gius pof i t ivo ' , 
cd ecelefiaftico ; i l che parimenti a í fe rmano 
d i t u t t i g l i a l t r i Saeramenti , eccet toché del 
B a t t e í i m o e deli 'EucarifUa . Tu t t avo l t a ap-
preífo loro é i n ufo la C o n f d í i o n e auricc-
lare . Ved i CONFESSIONE * 

Quanto al M a t r i m o n i o Cauco d i r i t t a -
mente oíferva , che non lo fíimano un v i n -
colo indiííblubile j e ch' eglino fo í lengeno 
€on gran zelo la neeeíTiía e la validita del 
D i v o r z i o , V e d i DIVORZIO . 

Quanto al Pr imato del Pontefice Roma
n o r Cauco fa lor ragione nel diré che lo 
negano. E ' certo che i Greci , i M e l c h i t i , 
c g l i a l t r i Or i en í a l i non ammettono i l P r i 
mato del Papa íbpra g l i a l t r i Pa t r ia rchi , nel 
í en io che i' ammettono i L a t i n i . Vedi PA
SA , PRIMATO , & c . 

Ned eglino ricevono p iu che fetíe Con^-
c i l j General! . T w t t i queili t enu t i dai L a t i -
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t i n i , d o p o F o z i o , l i rigettano . V e d i CON
CILIO . 

GRECA Crece . Ved i CROCE . 
GRECA Grammatica . Ved i GRAMMA-

TICA . 
GRECO LeJJico. Ved i LESSICO . 
GRECA Mef fa . Vedi MESSA . 
-GRECI o r d i n i , n e l i ' A r c h i t e t t u r a , fono i l 

D ó r i c o , i l J ó n i c o , ed i l Cor in t io ; i n con-
t r a d i ñ i n z i o n e dai due ordini L a t i n i , i l T o -
fcano , ed i l Compofi to , Ved i ORDINE ^ 
vedi anco DÓRICO , JÓNICO, e CORINTIO. 

GRECA ^ece. Vedi l ' a r t icolo PECE . 
GRECO rito , e ri tuale , fi d iñ ingue dai 

L a t i n o . Ved i R I T O , e R I T U A L E . 
GRECA Statua. Vedi STATUA . 
GRECO Tcjlamcnto . V e d i BIBBIA » 
GRECO Vino. Vedi V I N O . 
GRECO A n n o . Ved i ANNO . 
G R E E * , ne' noftri l i b r i l e g a l i , fignifíca 

foddisfazione , buon volere , contentamen
t e , od approvazione, con cui fi fa ragio
ne . Cos í ta make gree to the parties , é l'iftef-
fo che foddisfare o far ragione alie parti , 
per una ofíefa fatía . " Judgment shall be 

put i n fufpcnce, t i l l gree be made to the 
, , K i n g of his d e b t u . C ioé i l giudizio fiara 
fofpefo, finché fia fa t ía foddisfazione al Re 
del fuo debi to , 

* L a parola e dai France/e gree , ¿«o»-
volcre y buon grado , condifeendenza , 
& é . 

G R E E N , i n Inglefe fignifíca verde y e f i 
aggiugne i n compofizione a diverfe parole , 
r i í í re t te nel figniiieato agli ufi Inglef i j co
me Grccnchth, & c . 

G R E E N C L O T H ( q. d . Pmm verde- ) 
é u n T r i b u a a l e , o una corte di ragione o 
giufiizia , la qual tienfí nella Camera de' 
C o n t i della F a m i g l k del Re , per i v i co-
nofeere e difeutere t u t t i g l i affari di gover-
no e di g iuf t iz ia , l i m i t a t i alia Corte Rea-
le ; e per correggere t u t t i i domeftici d i 
quefia C o r t e , che hanno i n qualche modo 
e r ra to . V e d i HOUSHOLD & c . 

A quefio Tr ibuna le appartiene ancora T 
autorita di mantenere la pace per dodici 
mig l ia i n giro dalla Corte Reale , dovun-
que ella fi t ro v i , eccetto che a Londra -
V e d i PACE. 

I I Giudice d i queíla Corte é i l Lord Ste-
w a r d , o Maggiordomo , aífiílito dai Tefc--
r i c r e , dal l ' Intendente a Cenfore ed a l t r i 
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ufiziali ( clerks- of the greencloth) . Ved i 
STEWARD ; vedi anco V E R G E . 

I I nome di greencloth le viene , da un pan
no verde che fi diñende e /piega fopi-a i l 
banco, dove fiedono i l g ^ c e , gh aííeffo-
r i & c . ful qual panno v i fon 1 arnn deLa 
Camera de' Cont i Cowptmg-boufe . 

G R E E N H O U S E , un con íe rva to io ne 
P ia rd in i , dove fi tengono a^ coperto e di fe-
fe fe piü dilicate e cunofe piante efotiche , 
che nel noftro c l ima non reggerebbono efpo-
fíe al freddo ed ai vent i invernal i . Ved i 
SERBATOIO d i piante. 

G R E E N L A N D ( pe fea d i ) vedi l ' a r t i -
colo PESCA della Balena. 

G R E E N W I C H , un ofpitale i n L o n d r a , 
V e d i Os PITA L." . 

G R E G O R I A N O Calendario , é quello che 
moflra i novi lunj ed i p l en i lun j , col tem-
po della Pafqua , e le feñe mobi l i connef-
fe ; per mezzo delT epatte diípofte per l i 
diverfi mefi d e l l * a t i n o G t e g o r í a m . Ved i C A 
LENDARIO , PASQUA , & c . 

I I Calendario Gregoriano adunque differi-
fce dal Giuliano si nella forma dell ' a n n o , 
come ne l l ' ufar 1' epatte , i n vece de' nume-
r i d' oro . Vedi E P A T T A , e d1 ORO numero. 

Quefta riformazione del Calendario fu 
fatta nel 1582 , per ordine del Papa Gre
gorio X I I I . e col configlio di A loyf io L i -
l i o , e d ' a l t r i matemat ic i : i n quel l ' i f te í íb 
tempo dieci g iorni furono recifi dal de t ío 
a n n o , e r iget tat i , per recare g l i equino?; 
alia loro fede primiera antica ; cioe al 21. 
di Marzo . E per tenerveli co f í an temen te 
aífifíl, i l medefimo Papa introduífe una nuo-
va forma d' anno * Vedi GREGORIANO anno , 

GREGORIANO anno, é l'anno Juliano cor-
r e t t o , o modellato i n tal manie ra , che tre 
anni fecolari , che nel computo Giul iano 
fono bi í íd t i l i , qui fono anni comuni , e 
ío lamente ogni quarto anno fecolare é an
no biffcüile. Vedi B I S E S T I L E . 

L ' anno Gregoriano , benché s' aceoíl i piíi 
che i l G i u l i a n o , alia verita ed alia na tu ra ; 
con tutto cib non é rigorofamente giufto : 
m quattrocent' anni guadagna un ' ora e ven t i 
m m u t i , e per confeguenza in feíte m i la du-
gen to , un giorno intero . Ved i ANNO . 

L ' anno Gregoriano , é l'ufato i n oggi per 
la maggior parte de' paefi d'Europa j eccet-
tuato i ' Inghi l te r ra , le plü delle Provincie 
Umie , la Svezia , e la Danimarca 5 dove 
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f a n n o Giul iano é tu t tavia i n ufo . V e d i 
G I U L I A N O anno, 

< D a queíla differenza nafce la diftinzione 
d i Stile vecchio, o Giuliano , e di ftile nuo-
vo o Gregoriano. Ved i S T I L E . 

L o ftiíé vecchio é oggidl undici g iorn i 
indietro del n u o v o : di maniera che i l me
defimo giorno che nel computo Gregoriano 
é l 'undecimo di un mefe, nel Giu l iano é f o -
lamente i l p r imo del mefe. 

GREGORIANO canto. Ved i l 'art icolo C A N 
TO . 

GREGORIANA Epoca, é l'epoca , od i l t em
po , da cui pr inc ip ió ad a ver luogo i l Ca
lendario o computo Gregoriano . V e d i E -
POCA . 

L ' a n n o prefente 1726, é i l 144. dc l l 'E -
poca Gregoriana. 

G R E V E , * G E R E F A , appreí ío i noí l r i 
antichi Scr i t tor i , é una denominazione di 
potete e di autori tk , che fignifica 1' i í k í í o 
che comes , o vicccomcs . V e d i g l i ar t icol i 
C O N T É , e V I S C O N T E . 

* L a parola e formata dal f Anglo-Sajfotje 
g r i t h , pace , Cos) Howcden, Greve d i -
c i t u r , ideo quod jure debeat gri th , i , 
e, pacem ex i l l i s f a c e r é , qui páffias i n -
ferunt vze, ¿ e. mifer iam ve l m a l u m , 

Lambard crede che greve fia r i f i e í fo , che 
?evc. Ved i REVÉ . •— D i qua pur le voci shi~ 
r e v é , port greve , & c . che anticamente fi feri-
vevano feiregerefa , portgerefa, & e . Vedi SHE-
RIF , PORTGRAVE, &C. 

G R I F A L C O N E , un uccello da preda , 
di grandezza tra 1' avoltoio , e lo fparviere ; 
e di una grandi í í ima forza , dopo i 'aqui la . 
V e d i FALCONE , e S P A R A V I E R E . 

G R I F O N E , GRYPHUS , ypv-d., nella do
ria naturale , un uccello da preda, della fpe-
zie dell 'aquile . Vedi A Q U I L A . 

G l i ant ichi parlano favolofamente del Gm* 
fone: lo rapprefentano con quattro gambe , 
con a le , e con uUk becco ; la parte fuperio-
re rapprefentante un' aquila , e la inferiore 
u n leone : fupponevano ch' egli invigi laífe 
fopra le miniere d' o r o , fopra i tefori nafeo-
fli , SÍC. 

Q u e f t ' a n í m a l e era confacrato al Solé ; e 
g l i antichi p i t t o r i rapprefentavano i l carro 
del Solé t i rato da grifón i . — M . S p a n h e i m 
oíferva í ' i f teí ía cofa de' carr i di Giove , e 
di N e m e f i . 

T r o v i a m o fatta menzionc del grifone nel-
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la Sacra Scrittura ; ma i l teflo non debbe 
eííere intefo di q u e ñ ' animale chimerico , 
poc 'anx i dcfcritto , che niuno mai vide fe 
n o n fe nella pi t tura e ne l l ' a rmi gentilizie , 
n o n oftante quello che Servio nel fuo com-
mento fopra F o í t a v a égloga di V i r g i l i o , ed 
l í i do ro dicon d i eííb . •— I I grifme , nella 
Scri t tura , é quella fpeiie d' aquila , chia-
mata i n La t ino ejjifraga , e , peres, dai 
verbo O îB paras , r o m p e r é . Ved i A Q U I L A . 

D i o proibl agli Ebre i di mangiare diver-
fe fpezie d 'uceelli predaci, come i l n ibbio , 
I ' avoltoio 5 & c . e le diverfe fpexie d' aqui-
í e , che nel La t ino fono diftinte co 'nora i d' 
aquila , gops , halietus . --Paufania , in A r 
fad] GIS , dice che i l grifone ha la fuá pelle 
macchiata come un Leopardo. 

I l grifone, cioé i l favolofo, fi vede fpefíb 
fulle medaglie antiche \ e fi porta t u í t a v i a 
su 1' a rmi . O uvero , un grifone ra m pan te , 
con ali fpiegate & c . queft' é 1' arme della fa-
m i g l i a di Morgan i n Monmouthsh i re , & c . 

G u i l l i m lo blafona rampante ; adducendo 
per ragione , che ogm animale fiero debb' e í 
íere blafcnato c o s í , come fi fa del Leone . — 
S ü v e í t r o Morgan , ed a l t r i , ufano i l t e r m i 
ne di Segrejant, i n vece di Rampant .. V e d i 
R A M P A N T E , e S E G R E J A N T . . 

G R O A T , una moneta Inglefe di compu
to , che eguaglia q u a t í r o foldi , , V e d i PENNY . 

A l t r e N a z i o n i , come g l i Ol landef i , i Po-
l a c h i , i Sa í fon i , i B o c r a i , i F r a n c e í i , . & c . 
h a n par imenti i loro groats , groots^ gros , 
& c . . V e d i M O N E T A , C O N I O ^ «SCC 

N o i non avevamo moneta d' argento ne' 
t empi de'SaUbni, piu groflfa che un foldo ; 
n é dopo la conqui f la , f in a Edoardo I I I . , i l 
quale verfo Fanno 1351 , con ió dei groffi , 
o groats, o fia pezzi o monete g r a n d i , che 
correvano , per 4 d. Tuna j e si ftette la fac-
cenda fino al regno di Ar r igo V I I I . che nel 
1,504. fe p r imo coniare i f ce l i ín i . Ved i S C E L -
XINO . 

G R O N D E , negli edifiz) , una fpezie di 
c a n a l i , ne' t e t t i delle cafe, che fervono per 
fcolare , rice veré , e portare v i a le aeque 
p í o vane . V e d i T E T T O . 

Tegole Grondaie y o d i gronda .. V e d i 1' ar-
í i co lo T E G O L A o 

Per gronde s' intende anco i l margine , i ' 
© r i o , od i l finí m e n t ó del te t to ; cioé le te
gole p iu baííe & c . che pendono fopra i m u -
x i 5 per gi t tar i ' aeque lontai io dal m u r o . 
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Bordo delle gronde , é una tavola con mar-

g i n i a guifa di penne, la quale s' inchioda 
at torno delle gronde di una cafa, acciocché 
v i fi appoggino le piu baííe tegole & c . 

G R O O M * , dinota un íervo i n qualche 
pofto i n f e r i ó t e : — N e l qual fenfo coincide 
eolia vecchia parola gardo- f ed i l Francefe 
garco?!. Vedi GARLÓN . 

" * ElF e formata dal Fiamingo , g rom f 
puer , fanchillo , raga^zo . 

GROOM é la denominazione di diverfi uf i -
z ia l i e fervidori nella famiglia del R e . V e 
di HOUSHOLD . 

V i fono át1 groems o f the a lmonry , cioé 
della difpcnfa delle l i m o f i n c , o fervidori e 
m i n i í t r i fubalterni nella Cappella : grooms o í 
the chamber , della camera , & c . 

GROOM , piu particolarmente f i prende per 
u n fervidore ; de í l ina to a guardare i cavalli 
nelle Scuderie . V e d i E Q U E R Y . 

G R O P P A , é la parte d i dietro d' un ca-
vallo , comprefa tra i l luogo della fe 11 a e la 
coda . — I F rance í i la chiaraano crouppe , gF 
Inglef i crupper. 

G R O P P A T A , nella Cavallcrizza T é u n 
falto , piu alto che la corvetta j i n cui le 
par t i d' innanzi e di dietro del cavallo man-
tengono un' altezza eguale ; le fue gambe 
eí ícndo raccolte fotto la fuá panela , lenza 
Henderle f u o r i , o moftrare i fe ir i . 

G R O S S A , . vedi G R O A T - Conceffa efl re* 
p i una grofl'a , qua continet qua.tuor denanos t 
de quolibet viro & muliere „ K n i g h t o n , an-
no 1378., 

G R O S S A G R A N A , nelle manifatture f 
una forta di drappo tu t to f e l á ; e che vera
mente non é fe non un zendado de' piu roz-
z i e piu g r o í f i V e d i ZENDADO . 

G R O S S E - ¿ o / > , ne 'nof t r i ant ichi l i b r i d i 
legge , fignifíca quel legno che é flato , od 
é , o per legge comune , o per la confuetu-
dine del p a e í e , r iputato legnarae da edif iz j , 
V e d i LEGNAME .. 

GROSSO , GROS una moneta foreíl ie-
r a , i n diverfi paefi , che eorrifpende al no-
ftro Groat ¿ V e d i G R O A T ^ 

GROSSO , Groffus , Groffy. negli Scri t tor i 
an t ich i di Legge Inglefe , dinota una cofa 
aífoluía , e non dipendente da un ' altra . — 
C o s í , v i l l a i n i n groff villanus- i n groflb , era 
m fervidore , che non apparteneva alia i e r 
ra m a immediatamente alia perfona del 
Lord { o una perfona fervile , non anneífo 
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al fondo o fignoría, n é che debba gire i n 
fierne colle pofleíTioni come lor Pertenente ; 
m a c ó m e g l i a l t r i beni p e r í b n a l i , adifpolrzio-
nc affoluta del L o r d , o Signore. 

GROSSO pefo , é i l pefo delle mercanzie , 
e degli efFetti colla loro tara , e co ^ c c h i , 
colle caííe & c . ove fono contenute effe mer
canzie 5 dal qual pefo grojfo fi dee bomí ica -
re la tara & c . 

G R O T T A % nella Stona Naturale , una 
grande e profonda caverna, o un a n t r o , i a 
5na montagna, o ruppe. Ved i PIETRA , 

* voee e Italiana , formata fecondo 
Menagio &c. dal Latino crypta : Ducan~ 
ge offerva che Grota uso nel Latino cor-
rotto , nel me de fimo fenfo . 

G l i ant ichi anacoreti íi r i t i ravano negli 
antr i e nelle grotte, per applicarfi piu at ten-
tamente alia med i t a i i one , & c . Ved i A N A 
CORETA , E R E M I T A , & c . 

S o n ó famoíe tra le caverne naturali o^ ro í -
te della noí l ra l í e l a , Okcy-kole, Elden-hole, 
e la Devi í s A s e , in te Pcak. 

Elden-hole é un chasma, o una vo rág ine 
profonda e grande , tre mig l ia lungi da Bux-
t o n , noverata tra le naturali maraviglie del 
Pico ( Peak ) . — La fuá profondita é igno
t a , e fi pretende , che non le ne poda m i -
furare i l fondo . Co t ton dice ch' egli ícan-
daglib fino a 884 braccia , e che tut tavia i l 
piombo t i rava . M a egli íi poté f ác i lmen te 
ingannare , quando pur i l fuo piombo non 
foffe aíTai pe ían te , i l pefo d' una corda di 
tanta lunghezza avendo potuto renaere qua-
f i infenfibile i l t occa r té r ra del piombo . Ph i l . 
T r a n f . N 3 . 4 0 7 , p. 24. 

Peak's ho l e , e Pool's h o l c , chiamate an
co the DeviPs A—se , fono due notabi l i for-
genti or izontal i fotto montagne ; 1' una v i -
cino a Ca í i l e ton , V altra a Bux ton . — Pare 
che debbano ia loro origine alie forgenti che 
per eífe caverne hanno i l corfo : quando 1' 
¿cqua s ' é fatta la ftrada per mezzo alie fif-
%e orizontali degli ftrati , ed ha portata 
vía coa sé la t é r ra molle e f c io l t a , han do-
vuto in con íeguenza cader giu le pietre non 
ben ferme : e dove g l i í l ra t i avean pochi 
ferepoli , o n i u n o , rlmafero intere , e si v i 
formarono archi i r r ego la r i , che tanto i n og-
gi recano a' riguardanti ftupoi^e . — L ' acqua 
che pafla per la Pool's hole é impregnata di 
particelle di pietra di calcina , ed ha incro-
ilata la cava intera i n cosí fatto m o d o , ch' 
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ella appar come una folida rocca. M a r t v t i 
nelle Tranf . Ph i l . ^ . 4 0 7 ^ . 2 7 . 

Nelle grotte fi trovano fpeíTo d e ' c r i í k l l i 
di rocca , delle. ftalaftiti ed altre conglacia-
z ioni na tu ra l i . Ved i C R I S T A L L O , S T A L A -
C T I T E , P E T R I F I C A Z I O N E , & C . 

I I Signor Homberg congettura, da diver-
fe circoftanze , che le colonne di marmo nel-
|a grotta d 'Ant iparos , vegetano o crefeo-
n o . Ved i P I E T R A , e V E G E T A z 10 NE . 

Queft 'Autore confidera quefia grotta come 
un giardino , le di cui piante fono i pezzi 
di marmo ; e fi í ludia di mo í l r a re che fu-
ron o ú n i c a m e n t e prodot t i da qualche p r in 
cipio vegetat ivo. M e m . Acad. an. 1702. 

I I mare o lago di Z i r c h n i t z e r , ne i laCar-
n i o l a , famofo per efiere pieno d 'acqua, d i 
pe fc i , & c . la maggior parte dell ' anno , ed 
i l reflo , fecco , e fertile di biada , d' erbe, 
& c . procede da qualche grotta o lago fotter-
raneo ; ficcome con grade probabilita i i d i -
mo 11 ra M . V a l valor Philof. T ran f . N 0 . 191 . 

A Foligno i n I t a l i a , v ' é una ijroTta , che 
confia di colonne , e d' ordini d' archltettura 
di marmo , coi loro ornamenti & c \ poco 
infer ior i a quell i dell ' arte j ma tutte crefeo-
no ver ío a l l ' i n g i ü : cosí che fe queft' anco
ra é un giardino come la grotta d' A n t i p a 
ros , le piante fono capovolte . 

Abb iamo diverfe gtotte famofe nella Sto-
ria Na tu ra l e ; come 

GROTTA del Cañe , una picciola caverna 
v i c i n o a Pozzuol i , quattro leghe da Ñ a p o -
l i , 1' efalazioni della quale fono di quali ta 
mephit ica o noxia j donde par iment i e l i ' é 
chiamata bocea mlémfa . Ved i MEPHITES , 
e M O F F E T T E . 

Due mig l ia da Napol i , dice íl D o t t o r 
Mead , giufto attacco al Lago d' Agnano , 
é una celebre moffetta , comunemente c i i i a -
mata. la grotta del Cañe , egualmente di tu t to 
quello che giunge dentro la sfera de' fuoi 
v a p o r i . 

E l i ' c una picciola grotta circa ot to mig l i a 
alta ; dodici funga , e fei larga j dal fondo , 
forge un fumo tenue , fottile , e caldo , v i f i -
bile ad un occhio ben veggente , che non sbu-
ca o fi folleva i n piccole part i qua e l a , ma 
i n un effluvio continuato , che copre 1' i n -
tera fuperfizie del fondo della cava ; con 
quefto notabile^ divario dagli ordinarj vapo
r i , che non fidifperdc, come i l f u m o , ne l l ' 
a r i a , ma prefio dopo d' cíferíi ievato , r ica-

de 
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«te di bel n u o v o , e r i torna alia t é r r a ; i l co
lore ác1 ] a ú ¿ d h grotta e í íendo lamifura del-
la fuá afccfa : impe rc ioché fin a quel fegno 
e i r é d' un verde ofcuro , ma piu alto t é r r a 
ordinaria . E í lccome io fteflfo non ho pro-
vato alcun incomodo o lefione ñ a n d o i v i , 
cosí n iun animale , fe i l íuo capo ília al di 
fopra di quefto fegno , non ne refta punto 
offefo . M a quando , ficcome fi fuol fare , 
un c a ñ e , od al tro v í v e n t e é tenuto aforza 
di fotto al fegno; o a cagione della fuá pic-
ciolezza, ei non pub tenere la fuá t eña al 
di fopra; e' perde fubito tu t to i l moto , ca
de come mor to , o i n de l iqu io , g l i ar t i con-
v u l f i , e t remant i , finché alia fine non ap-
paion piü a l t r i fegni di v i ta , fe non fe un 
debol i í í imo e quafi infenfibile bat t imento o 
moto del capo e dclle arterie ; i l qualc pur 
ceífa fubitamente , fe i v i íi tiene 1' animale 
un poco piíi a l u n g o , ed allora al cafo non 
v i é p i i i r imcdio ; ma fe di la fuori a forza 
f i t o g l i e , e fi mette a l l ' a r i a aperta , fubito 
viene a r ipigl iar vi ta , e piíi p r eño ancora , fe 
egli viene gi t ta to nel lago v i c i n o . 

L 'e fa laz ioni della grotta , fecondo che i l 
medefimo Autore argomenta , non fono ve
ro ve leno, ma operano principalmente per 
la forma della lor gravita ; a l t r iment i g l i 
an imal i non fi ricupererebbono cosí prefto ; 
o alcuni fintomi, come debolezza, languo-
r e , & c . ne farebbono la confeguenza. E g l i 
aggiugne che negli an imal i uccifi da quefii 
vapor i , fattane l 'anatomia , non moftrafi 
í egno alcuno d ' i n f ez ione ; e che i 'a t tacco 
procede dalla mancanza dell ' aria , per lo che 
la circolazione tende ad un totale in terc lu-
dimento ; e cib tanto piu , quanto che l ' an i -
male infpira un fluido di una natura afFatto 
diverfa dall ' aria , e percib i n n iun modo 
a d a í t o a fupplire le d i lei v e c i . 

Prendendo fuori d i la ancor v ivo T anima
le , e git tandolo nel lago v ic ino , e' fi r i fa 
c refpira: cib proviene dalla freddezza dell ' 
;acqua , che ajuta e promove la contrazione 
delle fibre, e si contribuifce ad accelerare la 
circolazione ritardata ; la piccola porzione-
d' aria che reíla nelle veficule , dopo ogni 
e íp i raxione , pub eííere futficiente per cac-
c ía r fuori i l fluido n o c i v o . Ne l la fteífa ma
n i e r a , d i c ' e g l i , l 'acqua fredda opera in un 
an imi deliquium : i l lago d 'Agnano non ha 
niente piíi di v i r tü i n c i b , che g l i a l t r i . 

GROTTA dei Scrp i , é una caverna fotter-
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ranea v íc ina al vi l iaggio di S a ñ a , ot to m í -
glia lontano dalla C i t t a d i Bracciano in I t a 
l ia : e l i ' é perforara con diverfe aperture fi-
í l u l a r i , a modo quafi di c r i b r o ; donde, ful 
principio della primavera , efce una nume
ro fa genia di bifcie novellc di diverfi c o l o r í , 
ma tutte fgombre di ogni particolar qualita 
velenofa . 

I n quefta cava s'efpongono a í ta t to nudi i 
leprofi , i parali t ici , g i i a r t r i t i c i , e g l i a t -
taccati dall ' elefantiafi ; i l calor degli efflu-
vj fotterranei rifolvendoli i n fudore , ed i 
ferpenti i n varié guife attaccandofi alie l o 
ro perfone tu t t ' in torno , leccandole e fuc-
ciandole ; eglino fi liberano cosí perfettamen-
te da t u t t i i loro vizioí l u m o r i , che ripe-
tendo i 'operazione perqualche t e m p o , gua
rí fcono a í f a t t o . 

I I P. Ki rcher v i f i to i n perfona quefla ca
v a , e la trovo mediocremente calda , ed i n 
tu t to corrifpondere alia defcrizlone che ne 
abbiara data. E g l i vide i b u c h i , e v i fenti 
un mormor io in e í í i , ed uno flrepito di fibi-
lo . Quantunque non g l i veniífer veduti i 
f e rpen t i , non eííendo allora la ñ a g i o n e , i n 
cui sbucan f u o r i , ei vide perb un gran n u 
mero delle loro ípoglie , ed un o lmo crefciu-
to 11 vicino carico d' e í fe . 

La fcoperta di quefta cava fi fece per la 
cura d' un leprofo , i l quale andava da R o 
ma ad alcuni bagni v ic ino a quefto luogo ; 
e che avendo perduta la Arada, e fendo coi
to dalla notte , s ' i m b a t t é i n quefta cava , 
ed avendola trovara aílai calda , depofe le 
fue v e f t i , e dalla ftanchezza portato al fon-
no , ebbe la buona fortuna di non fentire 
at torno di sé le bifcie , fin che non finiro-
no di oprar la fuá cura . Mufcum Wormian. 

La GROÍTTA d i latte , crypta laElca , un 
m i g l i o d i ñ a n t e dalF antico Vi l i agg io di Beth-
lehcm , dicefi che fia flata cosí dcnomina-
ta , per occafione della Beata Vergine , 
che lafcib cadere alcune gocce di latte ne i 
dar le poppe al bambino Gcsü in quefta grot
ta . — E di qua é flato comunemente cre-
duto , che la t é r ra di quefla caverna abbia 
la vir t í i di reftituire i l latte alie donne che 
Thanno perduto , e quella ancora di curare 
le febbri . --Percib v i íi (cava di con t inuo , 
e la térra fi vende ad un certo prezzo a co
loro che danno fede a quefta popolare tradi-
z ione . -- E ' flato anche edifícato i n quel Ti
to un a l ta re , e poco lontano una Chiefa . 
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GROTTA , fignifica altresi un piccolo edi-

üz'io artifiziale, fatíto, in un giardino , ad 
ími taz ione di uaa gmta naturale. 

G l i efteriori di quefte grotíe fono adorna-
ti d'architettura ruftica , cd il loro inter
no con lavori di conchighé e n i cch i ; v é 
puré i l corredo di varj gc t t i d acqua , o 
di fontane &c. xT r .. , , x.'.¿ 

L a grotta a Verfaghes e un belhffimo 
edifhio. — Salomone di Caux ha un trat-
tato deile Grotte e deüe fontane. 

G R O T T E S C O , una figura capricciofa, 
o un difegno ruflico ed írregolare d'un pit-
tore, o d'uno fcultore in rame; e cheol-
traccib ha in sé qualche cofa di ridicolo , 
di- ñravagante , e fin di icoüruoí 'o . II ño
ñi e ha la fuá origine , dall* ufo antico di 
adornare con tali figure le grotte, dove fi 
chiudevano i fcpolcri di perfone cminenti , 
o di nobili famiglie. T a l e fu quello d ' O -
vidio , la cui grotta fu fcoperta vicino a 
Roma intorno a cinquant'anni fa . Vedi 
G R O T T A . 

Calot , celebre intagliatore di Lorena , 
aveva un genio ftupendo per d i í e g n a r e ^ m -
tefchi: 1' ifteíío dicefi di Leonardo da V i n c i . 

N o i cftendiamo la parola g m t e f c o z á o g n i 
coía capricciofa , ' fantañ ica , o d'un ruñico 
ameno, nella maniera di veñirfi , nel difcor-
fo, & c . d'una perfona . G l i abiti da ma-
fcherata fono piu ñ i m a t i , quanto piu han-
no del grottefcoj i noñri teatri ci prefenta-
no delle fcene e degl' intrecci , di carattere 
grottefco; cioé perfonaggi veftiti con bizza-
ria e flravaganza d'invenzione, come d'Ar-
lechino, dt Scaramuccia, &c. Planude ci 
ha data una ptttura d'Efopo aí ía i^roí / i? /^. 
Ariofto , ed i Poeti Italiani fono pieni di 
defcrizioni gfottefche. 

Opera, o lavoro GROTESCO , un G R O T -
T E S C O , dinota un'opera, od una compofi-
"¿ione di pittura, e di fcoltura, nella ma
niera , o g u ü o gfottefco; che confta di co-
íe meramente immaginarie, eche non han-
no efiftenza nella natura ; o di cofe tolte 
fuor dalla maniera naturale , per eccitare 
maraviglia e rifo. 

I Grottefchi particolarmcnte fi ufano , per 
gh ornati d'immaginazione , d 'animal i , fo-
gl iami, frutti &:c. 

T a l i fono i dipinti da Raffaele negli ap-
panamenti del Vaticano ; e quelli d' in-
tagho a nhevo di Michel Angelo ne' fof-
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fittí del Pórtico del Campidoglio. Vi truvio 
chiama i compartimenti di quefia fpezie 
harpaginetult. 

G R U M O , Grumus , nella Medicina & c ; 
una picciola maífa di fangue , di latte , o 
d'altro fluido , che fi é coagú la te , adden-
fato, indurato, &c. Vedi SANGUE ; vedi 
pur COAGULAZIONE , &c. 

I tifici fogliono frequentemente fputarc 
grumi di fangue. Vedi T Í S I C A . — I gru-
m i del latte fono quel che popolarmente 
chiamafi latte quagliato o rapprefo. V e d i 
L A T T E , e C A C I O . 

Sangue GRUMOSO , dinota quello flato, Q> 
confiftenza del fangue, in cui egíi é trop-
po vifeido, e denfo, e perb una viva e giu-
fia circolazione non fi fa di eíTo : gli effet-
ti del fangue grumo/o , fono il fuo flagnare 
ne' vafi capil lari , c produr diverfi raorbi. 

G R U P P O , o Groppo ( voce Italiana ) nel
la pittura, e nella fcoltura, un adunamen-
í o , o l egamenío di due o piíi figure d' uo-
m i n i , di animali , di frutti , &c . che han-
no qualche apparente relazione T un all'altro. 

I n un buon quadro é neceífario chetut-
te le figure fieno divife in due o t regrup-
p ¡ , o collezioni feparate. L a tale e la tal 
cofa fanno un groppo , con le tali e le 
tali altre di diverfanatura e fpezie. L ' a n -
tico Laocoonte é un bel gruppo di tre bel-
l i í í ime figure. 

U n gruppo ha qualche cofa in sé d'una 
finfonia o d'un concertó di voc i , ficcome 
le voci hanno da foflenerfi Tuna T a l t r a a í -
fine di empir l'orecchia d'una grata armo
nía rifultante dal tutto; c o s í , che fe qual
che parte ceíTsíTe , perderebbefi neceflfaria-
mente alcun che d 'armónico : cosí , nel 
gruppo , fe le parti o le figure non fono 
ben contrapefate , o corrifpondenti , v i fi 
troverebbe dell' irregolarita, e del l 'aífurdo 
fpiacevole. 

V i fono due forte di g r u p p i , o due ma
niere di confiderare i gruppi ; rifpetto a l 
difegno , e rifpetto al chiaro feuro. L a 
prima é comune aU' opere di pittura , ed 
a quelle di fcoltura; la feponda é peculia-
re della pittura. 

I Gruppi y quanto al difegno, fono cora-
binazioni di diverfe figure, che hanno re-
lazione una all'altra , o per cagion dell' 
azione , o per la loro proíTiraita , o per 
T effeito che hanno. No i concepiamo , che 

ü h h que-
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quefli rapprefentino in qualche modo , tan-
t i differenti foggett i , o almeno tante d i -
ñ i n t e part i o membr i d ' un foggetto p i u 
grande. V e d i DISEGNO . 

I Gruppi , i n riguardo al chiaro fcuro 5 
fono corpi d i figure , ove i l u m i e 1' o m -
bre fon diffuíi i n si fatta maniera che fe-
rifcono 1' occhio afficme , e naturalmente 
l o guidano a confiderarle in una fola v i -
fía. Ved i CHIARO SCURO . 

N e l l ' architet tura , fpeífo diciamo un gmp-
po di colonne, parlando di tre o quattro co-
lonne congiunte a í f ieme fopra i l medefimo 
piedeflallo. Quando ve nc fono due fole 
affierae, diciamo una coppia, non un grup-
po di colonne. V e d i COLONNA . 

N e l l a Muf ica , un Gruppo é una delle 
fpczie d i d iminuz ion i di note lunghe , che 
nelio fcrivere forma una fpezie di gruppo , 
o fafcio. V e d i N O T A . , 

I I gruppo per lo piíi c o n ñ a d i quattro cro
m e , k m i c r o m e , o biscrome l éga t e affieme , 
a difcrezion del Compof i to re . 

G R U S , n e l l ' a n t i c h i t a , un b a i l o , che fí 
celebrava ogni anno dai g iovani Atenief í , 
a í t o r n o del templo d ' A p o l l o , nel giorno 
delle feñe int i to la te D e l t a . Ved i D E L I A . 

I m e t í e le figure di quefio bailo erano 
i n t r i c a t i í T i m i , e d i var io intreccio ; alcuni 
e í fendo i nd i i i z za t i ad efprimere i r i g i r i del 
L a b i r i n t o , dove fu uccifo i l M i n o t a u r o da 
T e f e o . V e d i L A B I R I N T O . 

G R Y , una mifura che contiene ¡-^ d'una 
linea . V e d i L I N E A . 

U n a linea é — d ' u n d íg i to , e un d íg i 
to TO piede ; ed un piede filofofíco 
~ d' un péndu lo , le cui diadrome o v i -
braz ioni , nella la t i tudine di 45 g rad i , fo
no eguaii ad un fecondo di tempo , o i — 
d ' u n m i n u t o . V e d i POLLICE , P I E D E , PÉN
DULO , & c . 

G R Y P H U S , una fpezie d' enigma ; od 
una deferizione artifiziofa e ofeura d 'una 
cofa . V e d i ENIGMA. 

G U A D A G N O , * i l profitto o lucro che 
una p e r í c n a raccoglie dal fu o trafFico , o 
meft iere , í m p i e g o , o induf t r i a . 

* A l c u n i derivano la parola I ta l iana gua-
dagno dal Germánico G e w i n ; d i cui 
han fatto ga¡n i Francefi , e g? Ing le f i . 

V I fono ác guadagni l e g i t í i m i , e o n e í t i , 
ficcome ve nc fono di fordidi e d1 i ufa m i . 
Q u c l che fi guadagna coi giuoco , é fog-
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getto ad cííere di nuovo refh'tuito fe ¡I' per-
ditore vuol prevalerfi del benefizio della legge . 

G U A D O , Guadum , o g l a j l u m , una dro
ga ufata dai t i n t o r i , per daré un color tur-
c h i n o . Ved i Turchino e T I N G E R E . 

Si ottiene da una femenza, femina taogni 
anno nella primavera ; che produce una 
pianta chiamata glaflum f a t i v u m , le cu i 
foglie ra í fomigl iano a quelle della piantag-
g i n e . H a n n o d' ordinar io t r e , quat t ro , o 
cinque ciocche di foglic ogni anno ; ma 
folamente le due o tre pr ime fono d' effi-
cacia ; la pr ima é l ' o t t i m a , ed i l reflo d i 
mano in m a n o . 

Quando le foglie fono mature , le raccol-
gono ; apprcífo le portát^o al m u l i n o del 
guado per macinarle , e t r i tar le , Dopo d i 
che fí met tono per otto o dieci g io rn i i t i 
mucchio , ed alia fine fe ne fa una fpezie 
d i p a ü o t t o l e , che fi met tono al l ' ombra , 
fopra g r a t i c c i , pe rché fi fecchino. 

Fatto c ió le macinano e le riducono i n 
polvere , e quando v i fon r idotte , la pol-
vere fi fparge fopra un pav imen to , e íi 
bagna , lo che chiamafi fcaldar la . 

Q u l la lafeiano fumare , fin che torrefat-
ta ogni g i o r n o , diventa affatto fecca , che 
chiamano renderla argentina , U n a fe t t i ma
na a p p r e í f o , e l l ' é in iftato da fervirfene nel 
tingere . G l i ant ichi Bretoni folevano con 
eíTo tingere i loro c o r p i ; ed alcuni credono 
che da que í la p i an t a , i l vetro { g l a f s ) pre-
fe la fuá denominai ione ; ma al t r i deriva-
no e g la fs , e glaflum dal Bri tanno glas , 
che in oggi dinota un color t u r c h i n o . V e 
di V E T R O . 

U n turchino d i guado, é un profondo tur-
c h i n o , quafi ñ e r o ; ed é la bafe di tante 
forte di color í , che i t ín to r i hanno una 
fcala , onde compongono i loro diverfi gra
di ¿ \ g u a d o , dal piü vivace al p iü canco. 
V e d i T I N G E R E . 

G U A D U M , nella S íor ia Naturale , un ' 
erba, daglí ant ichi R e m a n í chiamata gla
flum, t v i t r u m , dai Greci i f a t i s ; dai B r i -
tanni guadum, e da noi ( I n g l e f i ) in o g g i , 
woad . Vedi GUADO. 

G l i ant ichi B r i t a n n i , per relazione di Ce-
fare, fí dipingevano la faccía con queft' er
ba , per parer ai loro n e m i c i , piíi fpaven-
t e v o l í . E Pl in io f e r í v e , che 1' ifieífo pratí-
cavaí i dalle donne nc' diverfi facr i f iz j . Ve
di V E T R O . 

' G U A -
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G U A I A C O , un legno M e d i c í n a l e , pór

tate da 11' Indie , d i mol to ufo ne 'mah ve
nere! , chiamato lignum vita \ dsgli Spagnuo-
l i , l igno fanto . Ved i LEGNO. 

I I Guaiaco crefee cgualmcnte nell Tndic 
O r i e n r a i i , ed Occidenta l i : quello de lie Oc-
cidental i ci vien portato in pezzi grandi , 
alcuni de' quaü pefano quattro o cinquecen-
í o ¡ibbre • ed i a quello d iñ inguef i dal Qua* 
taco O r i é n t a l e , 

L ' aibero ha 1' altezza della noftra Noce ; 
c d i í l i "gue^ i " due fpezic, mafchio e fem-
j ^ i n a ; diíFerenti folamente nelle foglie piíi 
o nieno rotonde ; e í lendo egualmente ver-
di , co' fiori t u r c h i n i , e d i una forma fld-
lata \ con un piccolo f ru t to di color di aran
d o , della grandezia d i una piccola noce , 
su la f o m m i t a . 

I I h g ú o guaiaco é duro e pefaníe in ertre-
m o , e per quefta cagione fi adopera come 
1 ' é b a n o , nc ' l avo r i a raofaico, o di rimeffo 
& c . come anco per fare a n i m e , o forme di 
bo t tone . Ved i EBANO. 

M a i i fuo ufo principale é nella M e d i c i 
na , po iché fi t r o v a , ch 'eg l i r i fcalda, difec-
ca , ra r e í a , a t tenua, attrae ; e promove i 
fudori e 1'orina . La maniera ordinaria d i 
appl icar lo , é i n decozione. 

I I mig l iore é quello in pezzi grandi , d i 
un color fofeo, g o m m o f o , frefeo, p e í a n t e , 
di un odor g r a t o , e di un faporacuto pun
gente \ con la feorza ñ r e t t a m e n t e attaccata 
al legno. 

La feorza del Guaiaco ñ tiene avere tanta 
v i r t ü , quanra i i legno fleffo ; 1' in te r io r 
pelle o feorza non ha cfficaeia ; cosí che 
per fare una decozione, o ptifana fudorif i -
ca del legno , primieramente fi leva via 
tu t t a la parte bianca , che i n realta é la 
pelle o fe ce n da feorza mol l i cc ia ; e fola
mente fi riduce i n t rucciol i , o fi rafpa la 
parte dura e fo l i da , che é ñe ra , pefante, 
e refiaofa. I cerufici frequentcmente foüi-
tuifcono al guaiaco , i l legno d i boífo , e 
d icef i , con eguale r iufci ta * 

La. refina tratta dal guaiaco , fi ha per 
p iu cfficace ne' morbi venerei che i l legno 
o la feorza. C i vien portata in pezzigran
d i , non diff imiU dalla refina coraune ; ma 
differenü nelPodore: la refina del guaiaco t 
gi t ta ta ful fuoco, da un gra t i f f imo fumo o 
vapore balfamicoa 

GÜALDRAPPAi ndringkfe houfing*, 
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una coperta , g i t í a t a fopra la fella d i un ca-
v a l l o , a ínne di difenderla da l l ' in temper ie , 
dal fango, dalla polvere, & c . 

* L a parola Inglefe e formata dal F r a n -
eefe houí íe , che fignifica /' iftcjja cofa; 
henchí anticamente dinotaffe una fpezie 
di capuccio , che Ji por ta va dalla gen-
te di campagna. 

I cavalieri cornparvero colle loro gual* 
drappe r icamate . Per gualdrappa s" intende 
anco un pezzo di panno attaccato alia par
te di dietro della fella , iL qual cuopre la 
groppa del cavallo ; o per cagion ¿ ' o r n a 
m e n t o , o per afeondere la magrezza del ca
vallo , o per efentarc le vefi i del Cavaliere 
dall1 eí íere bruttate dal fudore del caval lo . 

GUALDRAPPA , o fornimento de' fian-
chi & c . é un pezzo di panno orlato di una 
f r a n g í a , fovente mel lo in torno della f e l l a , 
per coprire la groppa , e pender gih alia 
parte piíi baífa della pancia, per conferva-
re e difendere le calze di quei che caval-
c á n o fenza f l i v a l i , 

C U A N T O , Ch i ro theca , una forte d i ve-
fie, d ' invo lucro , o coperta delle m a n i , e 
de' p o l f i ; che ufanfi per decenza, e per d i -
fefa dal freddo. Ved i M A N O , 

I Guanti fono d i f i i n t i , per quel che r i -
guarda i l coramercio , in guanti 'á\ pelle , 
di feta, di filo, di bambagia , guanti tef-
futi , & c . 

V i fono p u r é át guanti d i v e l u t o , di fa-
t i n , d i taffeta, o Zenciado & c . i guanti d i 
pelle fono fat t i d i camoccia , di capretto , 
d1 agnel lo , d i ce rve t to , d i c a ü o r e , d i buf-
f a l o , & c . 

V i fono guanti p r o f u m a t i , l a v a t i , H-
f e i a t i , incerati & c . de' guanti b i a n c h i , ne-
r i , color di tabaceo & c . di f c h i e t t i ; di fo-
dera t i , di fpuntati , t r i na í i , o con frange 
e mer l i d ' o r o , d ' a rgen to , di fe ta , con or-
l i o fili d i pelle & c . 

V é un p roverb io , che per avere un buon 
guanta, e ben f a l t o , deono c o n t r i b u i r v i tre 
regni : la Spagna, per conciare la pelle ; 
la Francia , per t agüa r l a *, e T I n g h i l t e r r a p s r 
cuc i r l a . M a da poco in q u a , fembra che i 
Francefi fi fieno appropriate le funzioni-de-
g l i a l t r i due , e ífendo 11 grido che i guanti 
di manifattura Francefe hanno oggidl l 'avan» 
taggio e nella conc ia , e ne l l acuc i tu ra , non 
men che nel tagl io» 

Gittare i l CUANTO , fu un cofiume od una 
H h h % s m * 
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ccr imonia m o k o ordinar ia e f r e q u é n t e i r a 
i noí i r i A n t e n a t i ; ecl era 1'irteffo che la dis-
ü d a , con la quale un altro era chiamato a 
combat iere , o duellare . Si r i t iene ed é i n 
ufo ancora alia coronazione de' noftr i Re ; 
cjuando i l campione del Re g i í t a i l fuo 
guamo nella fala d i Weftra inf ler . V e d i 
G AMPIOME . 

Favyn fuppone che i l coftume fia venuto 
áa l l e nazioni O r i e n t a i i , che i n tu t te le lo 
r o vendí te , e ceff ioni , o confegne di terve , 
d i beni & c . folevano da ré al corapratore i l 
l o r o guamo t per modo d ' i n v e ü i t u r a . A ta l 
propofito egli cita R u t h I V . 7. dove la Pa-
rafrafi Caldea chiama guamo , que! che la 
verfione ordinaria traduce per [carpa . A g -
giugne che i Rabbin i interpretano ptr guan-
to, i l paí io del Salmo C V I I I . i n Idumaam 
extendam calceamentum meum . Q u i n d i , ap-
preffo d i n o i , q u e g ü che raccoglieva i l guan
do j dichiarava con cib d ' accettare la disfi-
d a ; e per un ' altra parte della ccrimonia , 
ei fi traeva i l fuo guanto dalla man d r i í t a , 
c lo gi t tava ful terreno , p e r c h é colui che 
avea sfidato lo raccogí i t (Te. C i b aveala for-
za di un mutuo impegno da. ciafeuna pa r te , 
d i t rovarf i ed abbatterfi nel tempo e nel luogo 
che foííero defiinati dal R e , dal Par lamento , 
o da' G i u d i c i . Ved i CUANTO d i ferro . 

I I medeOmo A u í o r e a í ferma , che i l co-
ñ u m e che ancor vige di benedire i guant i 
alia Coronazione de' Re di Francia , é un 
r e í l o della pratica d ' O r i e n t e , di daré i l pof-
íe f lo , col guanto , l . X V I . p. 1017 .&C. 

An t i camen te era proibi to ai g iudic i di 
portare i guant i ful T r i b u n a l e . Éd al pre-
lente nelle Scuderie della maggior parte de' 
P r i n c i p i , non é ficuro 1' entrarvi fenza de-
porre i g u a n t i . 

CUANTO d i ferro , un guanto grande , 
f o r t e , fatto per coprire i l braccio c la ma-
110 del C a v a Ü c r e , quando é armato di tut-
t o p u n t o . Vedi CUANTO . 

Egli era di ferro \ e le dita , inargenta-
í e . L elmo , ed i guanti d i ferro fi porta va
no fempre nelle antiche marcie , faite in 
cenmonia ; non fu ron o i n t rodo t t i p r ima 
¿el 13. S e c ó l o . 

ÍI guamo d i ferro bene fpeífo gi t tavaf i , 
«orne i l guan to , per v ía d i disfida . V e d i 
CUANTO, DISFIDA , C A M P I O N E , & c . 

G U A R D A N T E , nelParaldica , un ter-
roine applicato ad una beÜia , quando por-
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íafi nello feudo , d i picoa faccia, o col mu-
fo volto verfo lo fpettatore , si che appaia 
i n pofitura di guard ia , e d i le fa . 

G l i araldi dicono che un Leone non v í e i 
mai rapprefentato cosí j n í a un Leopardo 
fempre . 

G U A R D A R O B A . V e d i 1'articolo Ingle-
fe . WARDRO.BE . 

G U A R D I A * , nc i r Inglefe CUARD , o 
G A R D , nel fuo fenfo g e n é r a l e , implica d i -
fe fa , c u ñ o d i a , o confervaziune di qualche 
cofa , 1' atto d ' offervare o fpiare cib che 
fi fa o che fuccede , per imped i r é una for-
prefa; ovvero la cura e la precauzione che 
ufa f i , per o í l a r e , che non venga faWa co
fa alcuna contraria a IT i n í e n z i o n e e al de-
fiderio di un a l t r o . 

* L a parola e formata dal Francefe, gar-
de , e quejia dal concito Latino warda ; 
e quejia dal Germánico w a h r ¿ n , cufiodi-
re , difendere, 

GUARDIA , fi prende anco i n fenfo figu
ra t o , per l ' a t t o o per i ! fervigio di guarda
r e , e per le perfone deftinate a q u e í l ' u f í z i o . 

C o s í diciamo , eíTer i n guardia , metter 
la guardia , montar la guardia . Ved i MON
TARE , & c . C o s í p u r é , una guardia forte ; 
uno sforzo o t en ta t ivo centro la guardia j 
2000 uemin i fono neceííarj per la guardia 
della Gi t t a . , & c . 

C o s í puré , coloro a' quali i l Re com-
raet'.e la falvezza o ficurezza della fuá per-
fon a , fono c h i a m a í i la fuá guardia , iiíe-
guard , body guard , cioé guardia della v i 
ta , del corpo . 

E s i , q u e l l i , che han no F impegno dell' 
educazione , e del governo o cu í tod ia de 
fanciul l i , o degl' i d i o t i , fono c h i a m a í i ior 
guardie, cuQodi , & c . V e d i W A R D . 

GUARDIA , nel fenfo m i l i t a r e , é propria-
Hlente V ufizio od i l fervigio fatto da' foi-
d a í i , per aíTicurare 1'armara o la ^azza ^ 
dai tenta t iv i e dalle forprefe d d i ' i ni m i c o . 
V e ne fono diverfe fpezie, come 

GUARDIA Avanza :a , una p a r t i í a di ca-
valü o di fant i che marcia davanti a un 
ca rpo , per avvifare del vicino per icolo . 

Quando un1 armata é in procin to di sar
cia , le guardie grandi , che dovean monta-* 
re i n quel g i o r n o , fervono di guardia avan-
zata . Que! picciolo corpo par iment i di quin-
dic i o vent i c a v a l l i , comandati da un luo-
gotcnetne 1 d i la dal corpo p r i n c i p á i s m a 
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pero in vifta di effo, o avanti la gran 
dia d i un campo, chiamafi puré la guardia 
avanzáis . .. 

L a Gran G U A R D I A , é comporta d. tre o 
quattro fquadroni di cavalli , comandan da 
un officiale del campo, c p o í k t i avant i i 
campo su i ' aia dn t ta e fínica , ve r ío l 
i n i m i c o , per fícurewa del C a m p o . 

I n un campo ogm batcaglione porra una 
piccola gu.'trdia, comandara da un ufiziale 
fubalterno, circa dugento braccia piu avan
t i deila íua fronte . Q u e í l ' é chiamata qitar-
ter guM'd -

L a picciola guardia de' f a n r i , che un reg-
girnento. di cavalli monta alia lor fronte , 
í o t t o un caporale , é chiamata Jlandard-
guard , 

C u ARTUA. principale , é q u e l l a , donde rut-
te le altre guardie fono diftaccare . (¿uell i 
che han no da montare la principal guar
dia , íi adunano ai quart ieri del nfpet t ivo 
capi tano, e di la vanno alia parata j dove 
dopo che 1' intera guardia é raccolta , le 
picciole guardie fi d i ñ a c c a n o per l i pofti e 
per l i magazzini ; ed allora g l i ufiziai i fu-
ba l í c rn i tirano le fort i per le guardie i o r o , 
e fono comandati dai capitano deiia guardia 
principare . 

GUARDIA d i picchetto , é un numero di 
cavail i e di fanti , che fi tengono ferapre 
p r o n t i , in cafo di un aliarme \ i cavaili cf-
íendo IñfcHati , ed i foidati ü iva la r i in tur
to i l fratrempo ; i pedoni íi raccolgono al
ia rerta del barraglione al batter del tam-
b u r r o ; ma pofeia r i tornano alie lor rende, 
dove r t f tano pronri a raarciare , a qualun-
que i m p r o v i í o a l ia rme. 

Q u e ü a guardia ha da fare red lienza in ca
fo di un attacco , fin che i 'eferci to íi raer
í a in ord ine . 

Retro GUARDIA . V e d i RETROGUARDIA . 
Salva G U A R D I A . V e d i SALVAGUARDIA. 
£ W G U A R D I A . Vedi VANGUARDIA . 
GUARDIA p iu particolarraencc s' m ten de 

di un íoldato , come di un mofehettiere , 
di un arciere, & c . diftaccaro da una com-
pagma o da un corpa per proteggere, guar
dare, afficurare quaiche perfona, o per ve-
gliare íopra le fue a z i o n i . 

t u porta una guardia ad ogni par t i rá , per 
, imped i r é che non feguano duelli . 

GUARDÍE , s'intende per le t ruppe ocom-
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p a g n í e mantenute per guardia del R e : chia-
mate anco guardie reali & c . 

V i fono altresi de'corpi d i guardie per 
fervizio de 'Pr incipi del fangue & c . 

Le guardie fono dift inre in c a v a i l i , f an-
t i , granat ier i , z yeomen , m i n i f t r i o guar-
diani domef t ic i . 

Le guardie Inglefi a cavallo fono d i r t in -
te per rruppe: p r i m a , feconda , terza , c 
quarra rruppa delle guardie a cava l lo . V c -
ái TRUPPA , e C A V A L L E R I A . 

hzGuardie a p i ed i , o di fanri fonodi r t in -
re per r egg imen t i : pr imo reggimenro, cold-
ftream r ^ / w ^ w í , e k g g i m e n t ó reaíe delle ¿ « a r -
die a p ied i . Ved i REGGIMENTO . 

Le guardie, non v' ha dubb io , che fono 
cosí antiche come la Monarchia . L ' a n r i -
chi ta la piu r imota ne fomminir t ra deglí 
efempj. La Scri t tura fa menzsone di quel-
le di Saulle pr imo Re del P o p ó l o di D i o , 
i . Sara. X I X . 11, c di quelle d i A c h i o h Re 
d c ' F i l i r t e i , i . Sam. X X V I l í . ¡ R e G r e c i e b -
bero puré le loro guardie: Giur t ino parla d i 
quelle di Pifirtraro , riranno d 'Atene , i ib . I I . 
c. 8, di quelle de ' t i ranni della m e d c í i m a C i t -
ra , rtabihte da L i fandro , Üb. V . c. 8. di quel
le d ' A g i s , Re di Sparta, L i b . X Í I . cap. i . 
di quelle d 'Ale f fandro , l ib . X X I I . c. 8. d i 
quelle d e ' T o l o m e i Re d ' E g i t t o , L i b . X V I . 
c. 2. Ta rqu in io i l Superbo , di ce (i che fía 
flato i l p n mo che prefe guardie in Roma . 
D :ony í . Ha l i c . 1.1V. M a t rov iamo nul lad i -
meno , che anche Romulo fi formb guar
dia , la quale da principio conftava di 12 
i i t t o r i , e poi di 300 f o lda r i , ch ' ei chiamb 
céleres. Ved i CÉLERES . 

G r Imperador! Romani aveano , per loro 
guardie, le coorti prerorie , ftabilire da A u -
guf to , come riferiieono Dione e Sveronio : 
quelle degl' Impera ron di Cortanrinopoii , 
erano chiamate buccellarii . V e d i BUCCEL-
L A R U ; vedi anco DOMESTICI , C A N D I D A -
T I , PRETORIANI , & c . 

Capitano delle guardie , colonello delle 
guardie, brigadicre delle guardie , efeníe del
le guardie & c . Ved i CAPITANO , C O L O 
NELLO , BaiGADIERE &C. 

Teoman cf the GUAROS . V e d i Y E O M A N , 
& c . 

La guardie Francefi fono divife in quel
le den t ro , e quelle fuori del palazzo : la p r i 
ma é comporta delle guardie del carpo, par

te 
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te delle qual i fono gardes de la manche ^ dei 
cento S v i 2 z c r i ; e 1c guardie dclla porta . 

L e guardie d i fuor i , fono gens d? armes, 
c a v a l l e g g i e r í , mofehe t t i e r i , e due reggimen-
t i d i guardie , i ' u n o F r a n c e f e , l ' a l í ro Sviz-
zcro . V e d i GENDARMI , 

luz, guardia del corpo, o della W/rf , confi-
í l e i n quattro Cornpagnie di cava l l i : la p r i 
ma fu ant i tamente Scozzefe , ed ancor r i -
tiene l i n o r a e ; benché fia totalmente cora-
pofla di Franccfí . N é íolo i l nome , ma r i -
tiene ancora la frafe o formóla antica d i 
rifpondere quand' k, chiamata , I am here , 
fon q u i . 

L a guardia Scozzefe fu prima ñabi l i ta i n 
Francia da Cario V I L che íi tleíTe una guar
dia di que' Scozzefi , che furono mandati dai 
C o n t i d i Bucean, Douglas , ed a l t r i Lo rd i 
Scozze f í , per difeacciare g l ' I n g l e f i . 

GUARDIE Pretorie. V e d i P R E T O R I A N I . 
GUARDIE Bianche. V e d i SCHOLARES . 
Contra GUARDIA , nella Fortificazione « 

V e d i CONTRA -guardia. 
G U A R D I A , nella Scherma, é un 'az ione 

od una pofitura opportuna a difendere o 
coprire i l corpo dagü sforzi o attacchi del-
Ja fpada di un nemico , V e d i SCHERMA , 
e D i FES A , 

V i fono quat t ro guardie generali della 
Jfpada \ per capire le quali , fara neceífario 
immaginare un circolo delineato fopra un 
m u r o d r i t to , e divi fo i n quat t ro punt i car
d i n a l ! ; c ioé la f o m m i t a , ?1 f o n d o , la d r i t -
t a , e la finiüra. 

O r a , quando la punta della fpada é d i r i z -
zata al fondo dei circolo , e confeguente-
mente la t e ñ a della fpada é alzata verfo la 
fommi ta d ' e í f o , col corpo incl inato innan-
z i y queft' é chiamata pr ima , o prima guar
d ia , La feconda guardia , che alcuni hb-
propriamente chiamarono la terza, é quan
do la p u n í a della fpada é dir izzata al dricto 
o fecondo punto del medefimo c i r c o l o , un 
quarto d i cerchio d i ñ a n t e dal p r imo ; coi 
forte della fpada r ivo l to alia d r i í t a , ed i l 
corpo e léva lo proporzionalmente . T e r z a , o 
la terz,a guardia , é q u e l l a che fi efeguifee d i -
rigendo la punta della fpada al punto fupe-
l i c r e del medefimo circolo , diarcetralmen-
te o p p o ü o a quel della prima ; nel qual 
cafo i l c o r p o , i l braccio , e la fpada, fo-
UQ t u l l a lor naturale d i f p o í l z i o n e , cioé nei-
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la mezzana tra g i i e ñ r e m i del loro m o t o . 
Quar t a , o fia la quana guardia , é , quan
do la punta della fpada é di re t ta al quar
to punto dei c i r c o l o , difeendendo alia d r i t -
ta quanto é un quarto d i terza , col lato 
e ñ e r n o del braccio, e col piatto della fpa
da r ivo l to verfo i l terreno ; ed i l corpo 
fuori della linea a d r i t t a , ed i l forte della 
fpada verfo la linea a finiñra . V i é pu ré 
una qu in t a , cioé una fpezic di quinta ^MP» 
d i a , cd é i l r i to rno della punta della fpa
da su la d r i t t a , dopo d i aver traverfato i l 
c i rco lo , fin al punto della p r i m a , donde é 
parti ta ; e non oftante con una di í ferente 
difpüíizione del co rpo , del braccio , e del
la fpada. 

Q u e ü c guardie , fono chiamate anco fi
gure , e pofiture ; ed i l centro comune d i 
t u t t i i loro m o t i debb 'e í fe re nella fpal la . 

I n í u t t e queí le ípezie d i guardie, v i fo
no le guardie meno a v á n z a t e , mol to r i t i r a t e , , 
e le intermedie , quando fono difpofíe d a v a n t í 
la parte fuperiore del corpo , o col braccio 
aí fa t to ef lefo, a f fu to indietro , o in uno (la
to medio , La guardia mezzo avanzata , o 
(emplicementc mezzana guard ia , é quando 
la fpada é difpoüa davan t í la parte di mezzo 
del corpo . Le guardie baile a v á n z a t e , r ¡ t í 
rate , o intermedie , fono quelle dove i l brac
cio e la fpada fono avan2at i , r i t i r a t i , o fra 
i due e í i r e m i , davant i la parte p iüba í fa del 
corpo, 

A l c u n i vogliono che la pr ima fia la guar
dia principale ; a l t r i la quinta ; a l t r i , con 
mig l io r ragione , la terza , a t tefoché ella 
confia d i linee r e t t e , che fono piü fác i lmen
te di fe fe che le obhque , come fon quelle 
della p r i m a , della feconda, della quar ta , e 
della q u i n t a . 

G U A R D I E ne l f a ñ r o n o m i a , é un nome ta-
lora applicato alie due ftelle pii i vicine al 
p o l o , eflendo nella parte di dietro del car
ro , alia coda deli ' orfa minore , V e d i C I 
NOSURA . 

La loro longitudine , l a t i í u d i n e , & c . ve* 
danfi tra quelle dell ' altre ftelle nella coftcl-
lazione URSA minor * U n a di e í f e é i a ñe í í a 
polare. V e d i POLO.. 

G U A R D Í A N O , colui al quale é córa
me ífa la cuftodia, o f incarico di una per* 
fona, o di una cofa * V e d i G U A R D I A , e 
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L a t m i o n e degli Angel í ^ r ^ / W j o c u -

fíodi, éan t ich i f f ima n e ü ' O r i e n t e . V e d i AN
GELO , T U T E L A R E , e DEMONE. 

N e ' C o n v e n t i de' Francefcani , " P1"1^ 
fuperiore é chiamato guardiam ; aegh a l t n 
Superion. Ved i SUPERIORE . 

N e i r O r d i n e d e l I a G i a r e t t i e r a , i l M m i ü r o 
che negli a l t r i Ordini m i l i t a n é chiamato 
Gran -Ma/ i ro , chiamafi \\ fupremo guardiam 
deU'Orai t te . Vedi G I A R E T T I E R A . 

GUARDIANO , o tutore, nella Legge , é 
una períbna a cui viene confidata e racco-
mandata la educazione, la t u i z i o n e , o d í -
fef3j & c ' di q u e l l i , che non hanno bafle-
vole difccrnimento per guidar fe fleíu , e 
governar le cofe proprie ; come fanc iu l l i , 
i d i o t i , & c . 

L a parola guardiano T appre í íb noi , i n -
clude g l i ufizj e del t u t o r e , e del curato-
re della legge civi le : i l tutore per efem-
p ió aveva i l governo di un giovanet to , 
í in che arrivava aglí anni i 4 d e l l a fuá e ta . 
Ed i i curatore avea la difpollzione ed i l re-
golamento de' d i lu i beni od effctti dalla 
detta eta fino aglí anni 25 ; ovver la con-
dot ta e guardia di un fu r io fo , o d'uno ftu-
pido e pazzo , finché durava una ta l affe-
z i o n e . Vedi T U T O R E , e C U R A T O R E . 

N o i abbiam tre tptzie á \ g u a r d i a n i : Tuno 
aflegnato dal padre nel fuo tef tamento; un 
al tro dai giudice in decorfo ; ed i l terzo 
aíTegnato ad un minore per coofuetudine 
della t é r r a : ma la ^egge antica i n r iguardo 
ai guard ian i , é mol to alterata per lo Stat. 
12. Car. I I . i l qual ordina che , " dove una 
„ perfona abbia un figliuolo al di fotto dell ' 
„ eta di anni 21, e non ammoglia to al tem-
,5 po della fuá morte , pofla i l padre legit-

t imaraente o per un atto , o per u l t i m a 
„ v o l u n t a , difporre della cuftodia e tu iz io-
„ ne del fuo figiiuolo, o gia nato ^1 tem-
» po della fuá m o r t e , o ancor i n v e n t r e á ' i 
M íua M a d r e ; cd a í íegnargl i una perfona , 
» finché a r r i v i alia giufta e t a , o p e r m i n o r 
si tempo . . l a qual difpofizione reggera 
3? e valer^ contro chiunque riclatnaflTe , e 
3, pretendeíTe di eíTere guardiano di cotefto 
" ^ a c i u l l o per un t i t o í o , o per un a l t r o , 

ed i n caíb che i l padre non deftini ¿«^r -
„ diana, Tordinario poíla affegnarne uno", 
„ i l quale vegH fopra i d i lu i beni e g l i c u -
„ ítodifca fin alT t í a de '14; nel qual t e m -
„ po i l gjovatiettQ fi pub fcegliere un guar-

j , d ianoZ placer f u o . Equan to alie fue terre 
„ i l piCi proffimo p á r e n t e da quel lato per cui 
„ Ieterredifcendono,dee tRer tguardiano&c* 

GUARDIANO delle cofe S p i r i t u a l i , é que-
g l i a cui é commeí fa la giurisdizione fpirí-
tuale di u n a D i o c e f i , durante la vacanza del
la Sede. V e d i V A C A N Z A . 

Quefto Guardiano o pub cffere tale i n le-
ge, c ioé jure magif t ra tu i , come 1' Arcivefco-
vo l 'é d ' ogni Dioccfi dentro la fuá P rov in 
c i a : ovver per delegazione > come quegl í cui 
TArc ivefcovo od i l V i c a r i o G e n é r a l e pro 
tempere deputa. V e d i V I C A R I O . 

I I Decano ed ¡1 Capi to lo di Cantorber^ , 
fono guardiani e per la D i o c c f i , e p e r l ' i n -
t e r aProv inc ia , nel tempo che vaca i ' A r c i -
ve ícova to« 

GUARDIANO, o tvarden dei Cinque pof-
t i , é un offiziale che ha la giurisdizione deí 
cinque p o r t i , con tu t to il potere c h e l ' a m -
miragl io d ' Ingh i l t e r r a ha negli a l t r i l u o g h i . 
V e d i CINQUE P O R T I , e A M M I R A G L I O . 

Camdeno riferifee , che i R o m a n i , dopo 
d'eíTerfi ftabiliti, ed avere eítefo i l loro im
pero nella noftr' I f o l a , defiinarono un raa-
gi í l ra to , od un governatore fopra le p a r t i 
Or i en t aÜ , dove fon fituati i Cinque p o r t i , 
col t i tolo d i Comes lit toris Saxonici per B r i ' 
t a n n i a m ; avendone un a l t r o , i l quale por-
tava il medefimo m o l o nel lato o p p o ñ o d e l 
mare . I I fuo ufizio era fortificare la c o í U 
mar i t t ima , con m u n i z i o n i e r i pa r i cont ro 
le in fo lenze , e le i-ubberie de' Barbari . E 
quef t 'An t iquar io crede che i l noftro wardert 
of the Cinque Ports fía ñ a t o eretto ad imi-
tazione del Comes littoris &t% 

GUARDIANO ¿¿e//^ JP^.V.CONSERVATOÍU 
G U A S C O N A T A , una jattanza, un vanto 

temerario di cofa improbabiü lTima . Ei pre-
tefe e vantoffi d'aver combat tuto folo con
t ro tre u o m i n i ; y t t k t ú f o m * guafecnata ! 

II termine ha la fuá origine da 'Guafco-
n i , popó lo della Francia , i l quale s 'é di-
ftinto nelle bravata, nelle rodomonta te , e 
nel darfi vanto delle piu diñic i l i imprefe . 

G U A S T A D O R I , nella Guerra , fono 
gente che íi fa lavorar colla zappa, in un 
eferc i to , per e g u a g ü a r e le firade , per far-
v i paífar i ' a r t i g l i e r i a , per ifcavar linee c 
t r incee, m i n e , ed al t r i l avor i . * 

* L Inslefe ha pioneer, H Francefe p ío-
n i e r , che Menagio d i r iva da l Lat ino pe» 
d i tones ; d iminut ivo d i pedites : Boc» 

car-
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. earto da Peones , popólo delV Afia , i l 

i . eui principal impiego fiera fcavar la tér
ra nelle miniere, & c . 

G U E L F I , celebre fazione i n I t a l i a , an-
tagónif t i de' G i b e l l i n i . V e d i G I B E L L I N I . 

IGuelf i ed i G i b e l l i n i empierono l ' I t a i i a 
t3i fangue e di ñ r ag i per m o l d a n n i . I G u e l 
fi tenevano per i l Papa , contro Tlmpera to-
r e . La lor origine v ien da aicuni riferita al 
tempo di Conrado I 1 1 . nel 12. fecdo ; da 
a l t r i a quello di Federico I . e da a l t r i a 
quel del fuo fuccefíbre Federico I I . nel 13. 
fecolo. 

I I neme Guelfo comunemente fi dice for
mato da Welphe, nelia feguente occafione: 
i ' í m p e r a d o r Conrado I I I . avendo prefo i l du-
eato di Baviera a We l fo V I , fratello d ' A r -
r igo Duca di Baviera : W e l f o , ajutato dal
le truppe d i R o g e r o R e di Sici l ia , fece guer
ra a Conrado, e si fe nafcere la faaione de' 
Guelfi. 

A l t r i derivano i l norae áiGuelfi dal Ger-
manico Wolff^ a m o t i v o de 'gravi mal i ' com-
meí í l da coteí!a crudel Fazione : a l t r i dedu-
cono la denominazione da quelia d i un T e -
defcochiamato G^Z/Í-, che viveva aP i f to i a : 
aggiungendo, che i i fuo fratello nomatoGz-
bel , d ié i l fuo nome a' G i b e l l i n i : fotto i l qua-
le a r t i co lo , i l Let tore trovera un piu am
pio dettaglio in torno a l l ' o r ig ine eda l laSto-
r ia di q u e ñ e eclebri Fazioni . V e d i G I 
BELLINI . 

G U E R N I G I O N E * , un corpo di t rup
p e , difpofte in una Fortezza , per difender-
la contro i l nemico ; o per tenere g l i abi-
ta tor i i n fuggezione; ovvero ancora pe rché 
fuffiflano e fienfi mantenute nella ü s g i o n e d' 
i n v e r n ó . V e d i FORTEZZA. 

* D u Can ge diriva la parola dal Latino 
corrotto •> garni f io , che gli Scrittori degli 
u lümi tempi fan fignifieare ogni forte di 
munizione, armi , vettovaglie <&c. necef-
faria per la difefa d? una p i a z z a , e per-
foflenere un affedio. 

Guarnigione^ e quartieri d''invernó, fpeíTo 
s1 adoprano indifferentemente per la cofa üef-
fa ; e talor dinotano cofe d i f fe ren t i . 
; N e l fecondo cafo una guernigione é un 

luego dove fon mantenute del leforze, per 
a í f i cu ra r lo ; dove elleno fanno guardia rego-
lare : tal i fonp le guarnigioni di una C i t -
ta di f ron t ie ra , di una Cit tadel la , di un Ca-
fiello, di una T o r r e & c . guernigione do-
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vrebbe fempre eflfere piíi fo r te , che g l i ábi-
tator i del l uogo . 

I Quartieri j invernó , figníficano un luo
go dove certo numero di truppe é r i t i ra to nel 
tempo d ' i n v e r n ó , fenza tenere guardia re-
golare . I foldati flanno meglio ne 'quart ie
r i d ' i nve rno , che in una guernigione. V e d i 
FORTIFICATA P i a z z a , Q U A R T I E R I & c . 

G U E R R A , Bellum , una contefa , un d i -
fparere tra P r i n c i p i , S t a t i , o corpi grandi d i 
p o p ó l o ; che non potendofi decidere e ter
minare per le ordinarie flrade della g i u ñ i -
z ia e del l 'equi ta , fi r imet te alia decifion 
della Spada. 

I I gran pr incipio d 'Hobbes fi é , che l o 
ñ a t o naturale dell ' uomo , fia uno ñ a t o d i 
v i t a guerr iera, o b e l l i c o f a : la maggior par
te degü a l t r i Pol i t i c i tengono che l a ^ e r r ^ 
fia uno ñ a t o preternaturale , e ftraordinario. 

GUERRA C h i l e ^ o Imefiina, é q u e l l a t ra 
i f u d d i t i de l l ' iñef fo regno; o tra pa r t i t i i t i 
una medefima RepubbUca, o in un mede-
fímo Stato . V e d i C I V I L E . 

I n q u e ñ o fenfo, d i c i a m o , \cguerre civill 
de' Romani d i ñ r u í í e r o la Repubblica : le 
guerre civili di Granata rovinarono la po
tenza de' M o r i nel laSpagna: le guerre civi' 
l i in Inghi l terra cominciarono ne! 1641 , e fi-
nirono nella morte del R e , l ' a n n o i ^ S . 

GUERR A del R e , Bellum Regis. N e i t em
po , in cui era permeffo a part icolari Signo-
r i di farfi la guerra l 'un c o l ! ' a l t r o , perven-
dicarfi deile i n g i u r i e ; in luogo di ricorrere 
ai pubblici T n b u n a l i ordinarj di giut t iz ia , 
per o t í e n e r e i i dovuto rifarcimento & c . V 
appellazione á\ bellum regis fu data aquel la 
guerra che i l Re dichiarava contro qualun-
que altro Principe o S ta to : nella qual oc
cafione , non potevaao i Signori far guerra 
privara F un contro i ' al tro \ come q u e l ü ch ' 
erano obbhgati di fervire i ! R e , infierne c o i 
lor va í fa l l i . V e d i VASSALLO &C. 

GUERRA Religiofa , é una guerra mante-
nuta i n uno Stato , per cagion delia R e l i -
gione T u n o de ' pa r t i d non volendo tol le-
rar 1' a l t r o . 

GUERRA Santa , é quella che fi> antica-
mente foftenuta per via di leghe e crocia-
te , per la ricupera di t é r r a Santa . Vedi 
C R O C I A T A . 

Arte della GVEKRA . V e d i 1'articolo 
M I L I T A R E . 

Configlio ¿/ /GUERRA , é un 'a íTemblea de' 
gran-
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grandi U í u i a l i , convocata da un G e n é r a l e , 
0 comandante , per deliberare interno alie 
operazioni , aile mofle , alie intraprefe , o 
t en ta t iv i da farfi . Ved i CONSÍGLIO . 

I n alcune occafioni , per configho dt guer
ra ¿ Inunde anco un'adunanza d uhziah , 
che fiedono in giudizio per dar fentenza con-
t r o a'foldati del inquent i , a diferton , a tra-
í cu ra t i nella lor funzione, & c . _ 

P iazza M G U E R R A , é una piazza, o un 
luoeo fort if icato, a fine di ^coprire e difen-
dere un paefe , e fermare 1'incurfione de l l ' 
efercito nemico: o v v e r o , é un luogo , do-
ve fono difpoÜe le provifioní della guerra , 
per un efercito accampato in vicinanza ; o 
dove un' a r m a t a r i t i r a í i ne 'quart ier i d ' inver 
n ó . V e d i PÍ AZZA . 

G U I D A G E , Guidaglum , negli an t i ch l 
Scr i t to r i di legge, é ció che fi pagaya per 
i l falvo condo t to , per mezzo a ftrade igno-
t e , o ftrani paefi . 

G U I D O N E , una forta di bandiera , o 
di ve í f i l io , che portafi dalla guardia del cor-
po del R e ; la quale é larga da u n ' e í l r e m i t a , 
e quafi aguzza dall 'a lera, e í p a c c a t a , o d i -
vifa in due. V e d i BANDIERA , STENDAR
DO , & c . 

I I guidone é 1' infegna o la bandiera d i 
una truppa di guardie a cavallo . Ved i G U A R 
DIA . 

GUIDONE dinota altrcsi un ufiziale , che 
porta i l guidone . I I guidone é quelio nelle 
guardie di C a v a l l i , che é l ' a l f i e r e nella fan-
t e r i a . Ved i A L F I E R E . 1\guidone di una t rup-
pa di cavalli ha i l fuo luogo dopo i l cor-
netta . V e d i CORNETTA . 

G U I D O N I , Guidones o Jcola guidonum , 
era una corapagnia di preti fondata da Car-
lomagno in R o m a , per condurre e guidarc 
1 pellegrini in Gerufalemme , a v i litare i 
íanti luoghi ; per aíTulerli nci cafo che fí 
ammalaffero , e compiere g l i eftremi uf iz j 
verfo di e í í i , fe monvano , 

G U l L D - i í ¿ ? / / , la gran Corte di giudica-
tura per la C u t a di Londra . Ved i H A L L . 

I n tifa fi tengono la Corte del M a y o r , 
del Shenffo, U conc of fm/i ingr , quella del
la cofeienza & c . V e d i H U S T I N G . 

G U I N E A , una moneta d 'oro che fi bat-
te , e corre in I n g h ü t e r r a . 

I I valore delle guiñee ha variato . El la fu 
m prima battuta , perché corrifpondefife a 
ven t i foeljjni 5 in decorfo , per la fcarfez-

Tomo I V , 

G U L 4 3 , 
za del l ' oro fu portata fino a fcel l ini v e n t í 
uno e fei d inar i ; ma in oggi é reftata ne l 
la mifura o valuta di z r f c e l ü n i . 

I I pefo di l ibbra del!' oro ( detto pound 
weigth t roy ) divideí i o tagliafi in 24 p a r t í , 
e mezzo ; ciafeuna parte fa una guinea ! 
V e d i ORO . 

Quefia moneta ha prefa la fuá denomi -
nazione dall 'eflcre fiata prima battuta colT 
oro che ci fu portato da quella parte delP 
A f r i c a , detta G u i n e a ; per la qual ragionc 
ella ha portato altresl i ' i m p r o n t a di un ele
fante . 

Compagnia delta GUINEA . Ved i COMPA-
GNIA . 

Pepe d i G U I N E A . V e d i I ' a r t i co lo P E P E , 
G U L A . Ved i G O L A . 
GVLJE Vaginalir . Vedi V A G I N A L I S . 
G U L E S * , termine Francefe araidico , e 

figmfica i l color rofib dello feudo . V e d i 
C O L O R E , e R o s s o . 

* L a parola e Francefe , gueules , che i l 
P . Monet deriva daW Ebraico gulud , e. 
guludi t , una pellicola rojfetta , che ap-
pare fopra una feri ta , quando principia, 
a g u a r i r é ; ma i l P . Menejirier g l i rin~ 
faccia , non effervi t a i parole nelf Ebrai
co . Que/lo non e tu t t av ia rigorojámente 
vero : imperocche tutte le lingue Orien-
t a l i , V Ebreo) i l Caldeo , H Siriaco, c 
V Arábico , dicono l ^ j , Gheld /?ÍT cu* 
t i s , pel l is ; donde í1 Arábico g u l u d . E d 
i n genérale , la parola gules fignificce 
ro l lo f ra la maggior parte delle Naz ion t 
Or i en t a l i : g l i A r a b i ed i Perftani dan-
no queflo nome alia refa . A l t r i , con 
N i c o d , dirivano i l nome gules ¿ /¿ iguia , 
gola degli animali che generalmente £ rof-
f a ; o dal Latino cufeulium , che e i l 
v.ov.ico; de* Greci o l a grana. 

I I raedefimo colore , nel l ' arme de' Gen-
t i l u o m i n i , é da alcuni chiamato rub ina ; ed 
i n quclle de' Pr incipi Sovrani mars : ma 
que í ta non é pratica cortante . Vedi M E -
TALLO , BLASONE , & c . 

N e l l ' i n t a g l i o , quefto colore fi efprime con 
p u n t i , o botte pcrpendicolari , de l inéa te da 
cima a fondo delio feudo : par iment i fí fe-
gna coila lettera G . Egl i fi reputa per un 
fimbolo di g r a v i t k , di va lore , di fortezza, 
di generofita, c rapprefenta i l color di fan-
gue , i l cinabbro , ed i l vero fcarlato. Eg l í 
é i l p r i m o de' colorí ufan neli ' a r r a i ; c per 

l i i que-
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quefta caglone , anticamente era proibi to 
portarlo nell ' a rmi , fe non fe ne avea la 
pe rmi í f íonc efpreífa da un principe ; o fe 
la perfona fleflfa non era un pr incipe . 

Spelmano nella íaa ylfpilogia dice che 
queflo colore era particoiarmente onorato 
dai Romani , fíceome prima i 'era ñ a t o dai 
T r o i a n i , e che dipingevano i corpi de' lo
ro D e i , e de' lorGeneral i , che trionfava-
r o , con vermig l io . Sotto i C o n f o l i , i fol-
dati Romani portavano abito roíTo ; donde 
crano denominan K u f f a t i . Joan, de Bado 
áu reo aggiugne , che la t in ta rofla che i 
Greci chiamano Fenicia, e noi fcar la to , fu 
pr ima ufata d a ' R o m a n i , per impedi ré che 
non fi vedeí íe i l fangue uí'cir dalle ferite 
nel combat iere . 

I n fa t t i i l color roflb ( gules ) é fempre 
fiato ftimato un color Imperiale ; g!' I m -
peratori erano veí l i t i , calzati di roíTo , ed 
i loro appartaraenti erano guarni t i di rof-
f o ; i loro e d i t t i , i loro difpacci , le loro 
í l g n a t u r e , e fuggelli , erano d' inch io í l ro 
IOÍTO, e cera roíía ; donde i l nome rubri-
che. Vedi R o s s o , S C A R L A T O , R U B R I C A . 

G U N T E R I Linea , la linea , o riga di 
G U N T E R O , chiamata ¿ n e o Linca delle linee, 
e linea d i numeri , é una linea graduara , 
comunemente pofta nclle fcale , nelle fqua-
d r e , o n e ' r e g o l i , ne ' f e t to r i & c . Ved i Se A-
XA , REGÓLO , & c . 

Q u e í l a linea non é a l t ro che i logar i tmi 
trasferiti fopra un r e g ó l o , dalle t avo le , co
sí che ferva gran fatto agli íUííi fini ed 
u f i , inflrumentalraente ; ficcome i logarit
m i a r i t m é t i c a m e n t e . Quello che i L o 
gar i tmi fanno per addizione e fo t t raz ione , 
íi fa in quefta Linea col volgere un com-
paífo per queflo o per que! verfp . V e d i 
LOGARITMO . 

Quefla linea é ftata fatta i n var ié gu i -
íe , per 1'avantaggio d i averia , quanto 
ma i lunga foífe poffibile . — Come , p r i -
mieramente ful rególo di d u e p i e d i , inven-
tato da Edmundo G u n t e r o , e chiamato la 
fcala d i Guntero . Ved i GUNTERO ( [cala 
d i ) . 

Dopo queí la , Winga te doppib la l inea , 
o la congiunfe e c o m b i n ó a í í i eme , ¡n tal 
maniera , che v i fi potefTe adoperare per 
d i r i í to , o di traverfo , Oughtred ne fece 
quindi la projezione in un cerchio , e i i 
medefimo Autore la fece feorrente j e per 
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u l t i m o , ella fu r idot ta e difegnata in una 
fpezie di fpirale da B r o w n . 

I ! m é t o d o di ufarla o d' applicarla , co
incide in t u t t e ; eccetto che nella maniera 
Ganteriana , e di W i n g a t e , fi adopra i l 
compaífo o rd ina r io ; ma in quelie di Ough
tred e di B rown , i l compaí fo fchiacciato , 
©vver un Índice che s 'apre; e ne' regoli o 
norme feor ren t i , non fi adopra alcun com
paí fo . V e d i SCORRENTE Rególo . 

Dcfcrizione della linea d i GUNTERO . L a 
linea é ordinariamente divifa in cento par
tí , ogni decima delle quaii é numerata , 
principiando da i , e terminando con 10 : 
cosí che fe la pr ima grande divifione i , figni-
fica un d é c i m o di qualche numero i o t i e r o , 
la fuí íeguente 2 , fígnifichera due d e c i m i ; 3 , 
tre d e c i m i , & c . e le d iv i f ion i intermedie tan-
te ioomc. par t í d e l l ' i í k í f o numero intero , 
o tante decine d 'una delle prime decine. 
Quanto ai numeri maggiori di 10 , le fub-
divi f ioni hanno a íignificare i n t e r i , e le d i -
vif ioni maggior i 10 i n t e r i , cosí che tut ta i n -
tera la linea e í p r i m e r k 100 in te r i ; e fe la 
volete ancor inol t rata , allcra le fuddivifio-
n i í ieno ciafeuna 10 i n t e r i , e ciafeunadel
le grandi divif ioní i c o , cosí che i l t u t t o 
fia 1000 ; e nelia fleífa guifa , ella fi pub 
eftendere a 10000 , con fare ciafeuna fub-
div i í íone 100. 

Dato un numero intero, fotto quattro figu
re , trovare i l punto , su la linea dé* numer i , 
che lo rappre/enta. Per la prima figura del 
numero , cé rca te tra le divifioní figúrate 
grandi ; q u e ü o v i mena alia pr ima figura 
del voftro numero . Per la feconda, conta
re tante decine da quella divifione andan
do a v a n t i , a quante afcende quefta fecon
da figura. Per la terza figura, contatedall ' 
u l t ima decina tante centefime quante la ter
za figma ne cont iene: e cosí per la quarta 
figura, contate d a l l ' u l t i m a centefima tante 
mi la , quante la quarta figura ha unitadi , 
o q u a n t ' é i l fuo valore ; quefto fara i l pun
t o , dove é i l numero p r o p o í l o , su la linea 
de' n u m e r i . 

Efempio : Trovare i l punto che rappre-
fenti i l numero 1728. Per 1000 p rénde te la 
pr ima divifione grande fegnata 1 fulla l i 
nea; quindi per 7 contate andando inan-
z i fette decine, q u e í i ' é 700; per 2 , con
tate due centefimi dalla fett ima decina , 
20 ; e per ponct t che i i feguentc cen-

tefimo 
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tcfimo fia divifo in TO p a r t í , fe cío non é 
eípreíTo , che nelle linee del l 'ordinaria i un -
ghezza infat t i non T é ; ed 8 di quette fup-
pofte 10 partí , é i l punto precifo per ¡1 nu
mero 1728, numero propofto da t rovarh ; 
e cosí díte o precédete per ogm altro nu-

111 Per trovare una frazione, conf ídera te che 
la linea propriamente efprirae folo frazioni 
d e c i m a l i , e . g r . ^ T i , ovvero ^ , ovve-

i _ . e piu prommamente la reacia 
TTb o ' • . l i 

nón puo convenire che come un poiuce ; 
una décima , una centefima , od una mil-
lefíaia parte di un p ó l i c e ; cosí che per le 
alcrc frazioni , come q u a r t i , mezzi q u a r t i , 
(Scc. dovete o í l ima r l e p iu da preflb che 
potete ragionevolmente , ovver ridurle i n 
decimsli . 

Ufo delta LINEA d i CUNTERO . i 0 . Ef-
fendo d a t í due numeri , trovare un terza nu
mero geométricamente proporzionals ad ejji ¡ 
ed a tre un quarto numero , a quattro un 
quinto , & c . Eiiendete i l compaíTo í u ü a l i n e a 
da un numero a ü ' a l t r o ; quindi una íaíe e-
í lenfione a p p ü c a t a verfo a l l ' i n sü , o vetTo 

ing iu 5 fecondo che volete o ere ice re o 
diminuiré i l numero da IT uno o dall ' altro 
de' numeri , i l punto mcbile cederá ful ter-
zo numero proporzionale cercato . Cos í pu
ré 1' ifteíía eftenfione appücata per 1' illeífo 
verfo dal numero terzo , dará un numero 
quarto proporzionale ; e dal q u a r t o , un nu
mero quinto proporzionale, &c. 

E l e m p í o : Sieno i due numer i 2 e 4 pro-
p o ñ i , per trovare un terzo proporzionale , 
&c. ad efii ; eílendete i l compaíTo fulla 
prima parte della linea de' numeri , da 2 a 
8 ; lo che fatto , ed applicata la medeí ima 
eñefa verfo a l l ' insíi da 4 , i l punto mobi -
le cadera fopra 8 , terzo proporzionale cer-
ca to ; e da 8 giungera á 16 , quarto pro
porzionale ; e da i ó a 32 , q u i n t o , & c , 
Per verfo contrario p o i , fe volete d i m i n u i -
rex> come da 4 a 2 , i l punto mobile ca
e r á fopra 1 , e da 1 a , ovvero , 5 , e 
^ 5 a 25, & c . ' 

^'la, generalmente, in queí la eroolte al-
tre operazioni , fate ufo delle picciole d i -
v i f ion i nel mezzo della linea ; affinché me-
gjio poffiate fupputare le frazioni de 'nume
r i de'quai vi fervite ; i m p e r o c c h é di quan-
to sbagüe re t e nel mettere o ícrroare i l com
paíTo al pr imo c fecondo termme 3 d 'a l t re t -
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tanto pRi errerete nel qua r to ; percio la par
te di mezzo fara la piu u t i l e . Per efempio ; 
come 8 a i r , cosí é 12 a i ó , 50 , f e v ' i m -
maginerete un intero eííere divifo folo in 10 
part i , ficcome lo fono fopra la linea del 
rególo di due p ied i . 

2o. Dato un numero da moltiplicarftper un 
altro , trovare i l prodotto . — Ef tendeíe i l 
CompaíTo da 1 , al mo l t i p l i ca to rc ; e queda 
medefima eíienfione applicata per i ' ifieíío 
verfo , da! molt ipl icando , farh. cadere la 
punta mobile ful prodotto : cosí , fe 6 fia 
dato da molt ipl icar í i per 5 ; e í l endendo i l 
compaíTo da 1 a 5 , quefla ellcnfione a r r i -
vera da 6 a 3 0 , c h ' é i l prodotto cercato. 

30. Dato un numero da ejjere divifo per un 
altro trovare i l quoziente . — Et í ende te i l 
CompaíTo dal d i v i f o r c , e. gr, da 25 , a 1 » 
e la medefima eftení ione arrivera dal d i v i 
dendo e. gr. 7 5 0 , al quoziente 30 ; ovvero 
eflendete i l compaíTo dal divifore ai d i v i 
dendo, la medefima efteníione arrivera per 
TiOeíTo ver ío d^ 1 al quoziente . 

4o. Da t i tre numeri , trovare i l quarto i n 
proporzione diret ta . — Eí lende te i l c o m p s í í o 
dal p r imo numero , fupponiam 7 , al fecon
d o , v . gr. 14: fatto cib , 1'efteníione me
defima applicata per r i l l e íTo verfo del terzo 
numero , 22 , arrivera al quarto proporzio
nale cercato, cioé 4 4 . 

50. D a t i tre numeri , trovare i l quarto i n 
proporcione inverfa. '— Eftendete i l c o m p a í -
fo dal pr imo de' dati numeri , Tupponiamo 
60 , al fecondo della fteíTa denominazione , 
cioé 30 ; fe quefta diftanza fi applichera dal 
terzo numera a l l ' indietro , 5 , arrivera ai 
quarto numero cercato, 2 . 5 . 

6 ° . D a t i tre numeri , trovare i l quarto i n 
proporzione dupiieata . —- Se le denomina
ción i del pr imo e del fecondo termine fono 
l inee , eftendete i l compaíTo dal p r imo ter
mine al fecondo , della fteíTa denominazio
ne : fatto ció , cotefta efteníione , applicata 
due vol te per V ifteíTo verlo dal terzo ter
mine , la punta mobile cadera ful quarto 
termine richiefto. E . gr. Tarea di un c i r -
c o l o , i l cui d i á m e t r o é 14 , eíTendo 154 , 
qual fara i l contenuto di un circolo , i l cui 
d i á m e t r o é 28 ; applicando cotefta efteníio
ne o diftanza per T ifteíTo verfo da 154 
due volte , la punta mobile cadera fopra 
616 , quarta proporzionale , o fía V arca 
cercata. 

l i i 2 7o. 
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7 ° , Trovare un medio praporzíonale ira 

i ue numeri á a ú . <— BiíTecate la di í ianza tra 
i dati n u m e r i , i l punto della biffezione ca
dera fui medio proporzionale cercato. Co
sí i l qucztcnte de' due cf i rcmi d iv i f i T u n o 
per I ' al tro , g l i e ü r e m i effendo 8 e 32 , i l 
punto di me?2o fra eíTi fi trovera 16. 

8o. Trovare due medie propcrzionali tra 
due date lince. — T n í í e c a t e Jo fpazio tra 
i due dati e l l rcmi ; i due p u m i di t r i í íe-
zione daranno le due medie cercare. — Co
sí fe 8 e 27 fieno i due dati eftremi , le 
due medie íi troveranno 12 e 18. 

90> Tr&vare la radice quadra d ' un nume
ro a l difetto d i 1000000, — L a radice qua
dra d i un numero é fe ra p re una proporzio
nale media tra 1 , cd i l numero la cui ra
dice fi cerca ; ma pero con queda r i í e rva 
genéra le , che fe le figure del numero fo
no p a r i , c i o é , 2 , 4 , <5, 8 , IO , & c . al-
lora voi dovete cercare 1' unita al pr inc i 
pio della linea j t d i l numero nella fecon-
da parte o radio , e la radice nella pr ima 
parre ; o piuttoflo c o m p ú t a t e i o nel fine 
per uni t^ ; ed allora si la radice come i l 
quadrato caderanno , a l i ' indietro ve río i l 
mezzo nella feconda lunghezza , o parte 
della linea . — Se fono impari , i l di mez-
20 1 fara piu conveniente a contar í i per 
unita , e si Ja radice come i l quadrato fi 
t roveranno da di la innanzi v e r f o i o . Sup-
p o ñ o cib , la radice quadra di 9 fi t rove
ra e fie re 3 ; la radice quadra di 6 4 , fi t ro
vera e fíe re 8 , & c . 

10o. Trovare la radice cuba d i un nume
ro ¡ a l d i fotto d i 1000000000, — La radi
ce cuba é fempre la prima delle due medie 
proporzional i tra 1 cd i l numero dato , e 
percib dee trovarfi , t r i í fecando lo fpazio 
fra l o r o . C o s í la radice cuba di 1728 t ro-
veraffi 1 2 ; la radice d i 17280 , quaíi 26 ; 
d i 172800 quafi 5 6 . 

A b b e n c h é i l punto , su la linea , che 
rapprefenta t u t t i i numeri quadra t i , fia in 
un luogo , nulladimeno con alterar V i m i t a , 
produce varj punti e numeri per le loro 
r i fpenivc radici . — La regola per t rovar 
c i ó , é raetter de' pun t i o f e g o í , o fuppor-
Ü ratffi , fopra la prima figura a mano fí-
n i Ú r a , fopra la quarta , la fet t ima , e la 
d e c i m a : fe 1 'u l t imo punto @ íegno su la 
man finiüra cade ne l f u l t ima figura , come 
sppuoto fuccede nsi d t t t o numero 1728, , 
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I ' t in i ia d tbb ' effere coilocata in 1 nel me7. 
zo della linea , e la radice , i l quadrato ed 
i l cubo , t u t t i caderanno piü innanzi verío 
F eftremita della Linea . 

Se cade su 1' u l t ima figura , meno i , co
me in 17280 , T uni ta debb" eííere coiloca
ta in 1 ful principio della linca , cd i l cu
bo nella feconda lunghezza; ovvero 1'uni
ta d e b b ' e í í c r e coilocata in 10 a l l ' cf ircmi-
ta della l inea . — C o s í la radice cuba di 8 
troveraíTi 2 ; quella di 27 , 3 ; quella di 
6 4 , 4 ; quella di 125 , 5 , quella di 216 , 
6 , & c . 

Quanto agli ufi part icolari della linea d i 
Guntero , nel ra i fu ra re i l legnarae , nel cal-
colare la capacita de' vafi , & c - Vcd iScoR-
RENTE- Regola. 

Quanto agli a l t r i ufi della linea d i Gun-
tero, nella G e o m e t r í a , Tr igonomet r ia , & c . 
Vedi SETTORE* e GUNTERO { [ ca l a d i ) , 

Quadrante d i GUNTERO , é un quadran-
te , o quarto di ccrchio , fatto d i legno , 
di ottone , o fimiii ; una fpezie di proje-
ziune flereografíca ful piano dc l l ' equ inoz i i -
l e , fuppofto l ' occh io in uno de' poli : co
sí che i l t r ó p i c o , 1' eclittica , e V orizonte , 
fono archi di c i rcol i , raa i circoli orarj 
tut te cu rve , del inéate per mszzo di di ver-
fe al t i tud!ni del Solé , per qualche parrico-
lar l a í i tud ine ogni giorno del l 'anno . Vedi 
STEREOGRAFICA , e PROGEZÍONE, 

U ufa di quefio TOrumento é trovar Tora 
del g i o r n o , l ' a z i r au ih del S o l é , & c . ed al
t r i orciinarj p rob l tmi del globo j come pa
re prendere i ' a lutudine di ua oggetto ira 
g r a d i . 

Ved i la fuá deferizione ed i l fu o ufo piu, 
difiefamente fotto i ' articolo QUADRANTE 
d i Guntero. 

Sea la d i GUNTERO , chianiata anco da5 
Nav igan t i a íTolutamente i l Guntero , é una 
grande fcala piaña , con di ve ríe Imee fo
pra ; d i m o l t ' u f o nelP operazioni, e quefiie-
n i che riguardano la Navigaz ione , &•: . Ve-:, 
di Se ALA , e NA v i o ARE . 

Da un lato della Scala rapprefcntsta i av. 
Trigon. fig. 35- v i f o n o , la linea di nume
r i , í egna ta numeri , la linea de' feni artifi-
z ia l i , fegnata fegni ; la linea delle tangen-
t i ar t i f izial i , fegnata tangente, la linea de' 
fe ni veril ar t i f izial i , fegnata S. V . de' fe ni 
a r t i fu ia i i d e ' r o m b i , fegnateS, R . delle taa-
g e n í i a r t i f i i i a l i de' r o m b i , fe guate T . R.- U 
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linea meridiana neüa Carta di Merca to re , 
fegnata Mer id . e parti egua i i , í e g n . P . E . 

A che, su le ícale piíi corte di un piede 
di iunghezza, d 'ordinario fon aggmnte a -
tre iinee delle Li t i tud im , delle ore , e del-
le inc lmaz ion ide 'mt r id ian i . Su la parte di 
dietro ddla fcala v i fono le linee che co-
m un emente fi trovano su la i cal a piaña . 
V e d i Se ALA PIAÑA . 

Le linee de' fem art inziah , deile tangen-
t i e de'numeri , roño cosí accomodate su 
que íU fcaia, che per mezzo di un compaf-
fo ogni problema di t r i g o n o m e t r í a , o rec-
t i i inearc , e s f é r i ca , fi pub feiorre fpedita-
roente, e con tolierabile aecuratezza ; ond1 
é che i ' i ü r u m e n í o fí rende u t i l i f f imo ia 
tut te le parti della m a t e m á t i c a , do ve ha 
che fare la t r i g o n o m e t r í a ; come nella na-
vigazione , nella Gnomonica , nel l ' A l l r o -
nomia . V e d i TRIGONOMETRÍA , OROLOGI 
fciar i & c . 

Le linee medefime vengono par imetu i , 
nel bifogno , defcriite fopra regoli , che 
poíTono fe orre re i 'uno lungo 1' altro \ pero 
chiamati Gunteri feonemi \ di maniera che 
fi adoprano fenza compaíTo , e colui che sa 
ferv i r íene col compaíTo, pub , da quei che 
abbiam detto fopra i regoli fcorrenti d' Eve-
rardo e C o g e s h a l í , íervirfcne fenza . Ved i 
SCORRENTE rególo. 

Ufo della ¡ c a l a d i G ü N T E R O . i 0 . D a t a 
la ha fe d i un tr i angola rcttilmso rettangolo , 
migl ia 50 ; e f .angola oppojlo a qnd lo , gra-
á i zó ; trovare la lunghezza dell ' ipotenuja. 
11 canone , o fia la pr.jporzione t r i g o n o m é 
t r i c a , Üa c o s í . Come jj feno d e ü ' a n g o l o , 
gradi 26 , é alia bafe m i g ü a 30', cosí e ií 
raggio alia lunghezza dd i ' ipo tenufa . M e t -
tete dunque un piede del compaíTo , fu! gra
do 26 della linea de'feni ; ed eikndete 1' 
al í ro a 30 su la linea de'nuraeri , e r e í h n -
do cosí aperto i l compaíTo , mettete un pie-
de fopra gradi 9 0 , su T e í l r emi t a della l i 
nea de 'feni , ed eftendeíe 1'altro su la linea 
de 'numfr i : quefto dará 68 migl ia e mez-
20» per la lursghezza deli ' ipotenufa cercara. 

2o. Data la bafe d i un triangolo rettango
l o , 25 mig l ia , e la perpendicclare 15 ; tro
vare i angola oppojlo alia pcrpendicolare . Co
me la bafe 25 migl ia é alia perpendicolare 
15 m i g l i a , cosí é Ü raggio alia tangente 
dell angolo cercato. E ^ e t í d c t í i l c o r a p a í f a , 
adunque , s j la linca de' numer i , da 15 
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c h ' é la pcrpendicolare data, 325 bafe da
t a ; e 1' ifteífa eftenfione o di0anza arrive-
ra per con t r a r ío verfo , su la linea de!le 
tangent i , da 45 g r a d i , a gradi 31 , c h ' é 
P a n g ó l o cercato. 

3o. Da ta la bafe d i un triangolo r e t í a n ' 
galo, Jupponiamo 20 miglia , e f angolo op
pojlo alia perpendicolare miglia , trovare l a 
pcrpendicolare . Come i l raggio é alia tan
gente del dato angolo 50 gradi , cosí é la 
bafe 20 mig l ia alia pcrpendicolare cercata. 
Eftendete i l compaíTo adunque su la l ínea 
delle tangenti , dalla tangente di 45 gradi 
alia tangente di 50 gradi , e la medc í i r ru 
e í k n f i o n e arrivera fulla linea de'numeri per 
contrario verfo, dalia data bafe 20 m i g l i a , 
alia cercata perpendicolare 23-f- m i g l i a . 

N o t i f i , che T eftenfione fulla linea de1 
numeri é qui prefa da 20 a 23 - I- progreden-
do innanzi ; acciocchc la tangente di 50 
gradi fia tanto al di la della tangente di 45 
g r a d i , quanro i l fu o complemento quaran-
ta gradi decade da quarantacinouc gradi . 

4o. D a t a la bafe d i un triangolo rettango
l o , fupponiam 35 m i g l i a , e data la pcrpen
dicolare 48 miglia , trovare C angolo oppojlo 
al ia perpendicolare. Come la bafe 35 raight 
é alia perpendicolare 48 mig ' ia , cosí é i l 
raggio alia tangente deí i ' angolo cercato . 
E í i ende te i l compaíTo da 35 fulla linea de' 
numeri , a 48 ; 1' c í lení ione mede í ima arri
vera per contrario verfo fulla linea delle tan
g e n t i , dalla tangente d i 45 gradi alia tan-
gente di $6 gradi , 5 m i n . ovvero 53 gr. 
55. m in . Per fapere a quale di cotefti ango-
lí é eguale ! 'angolo cercato, con fi aé ra te che 
la perpendicobre del triangolo eíTcndo mag-
giore che la bafe , ed ambedue g l i a n g o ü 
o p p o ü i alia perpendicolare , ed alia bafe , 
facendo 90 g rad i , Pangólo oppofto alia per
pendicolare la ra maggiore che ¡ 'angolo op-
pollo alia bafe ; e c o n f e g u e n í e m e n t e i5 an
golo 53 gr. 55 rain, fara Pangólo cercato. 

50. Da ta l ipotenufa d i un triangolo sferi-
co rettangolare, fupponiam 60 g rad i , ed uno 
de la t i 20 gradi , trovare /' angolo oppojio a 
quel lato . Come i ! feno delP ipotenufa 60 
gradi é al raggio , cosí é i l feno del dato 
lato 20 g r a d i , al feno dell 'angolo cercato. 
Eixendccc 1! compaíTo fulla linea de' f e n i , da 
60 gr. al raggio , 090 gr. e co te í la medeli
ma eftenfione arrivera fulla linea de' feni 
per P iftclTo verfo, da 20 gradi clVé i l data 
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' a t o , 323 gr. 10 m i n . quant i ta dell'angolo 
sercato . 

5 ° . I I corfo e la diflanza d i un vafcello e[* 
fendo d a t i j trovare la differenza d i latitudine 
e del dilungamento dal meridiano , donde e 
pa r t i to . S u p p o n c í e , che un vafcello navi-
gh i o corra dalla lat i tudine fettentr. di 50 
gr. IO rainuti. Sud-Sud-Weft 48 . 5 migl ia : 
come i l o g g i o é a lia diflanza navigata o per-
corfa 4 8 . 5 mig l ia su la linea d e ' n u m e r i , 
eosi é i l feno del corfo o viaggio , che é 
due p u n t i , od i l fecondo r o m b o , da! mer i 
diano , al dilongamento da eííb . Eflendcte 
i l compaffo da 8 su la linea de'feni art i f i -
ziaíi d e ' r o m b i t 3 4 8 . 5 su la linea der nu
m e r i ; 1' eftenfione m e d e í i m a arrivera per l ' 
iflcíío verfo daí fecondo r o m b o , su la linea 
de'feni a r t i f i i i a l i d e ^ r o m b i , al dilungamen
to dal meridiano , o fia alia differenza d i 
iongi tudine verfo ponente 18. 6 m i g l i a . 

I n o i t r e , come i ! raggio é alia dinanza 
navigata 4 8 . 5 m i g l i a , cosí é i l co-feno del 
corfo 67 gr. 30 m i n . alia differenza di la t i 
tud ine . Eftendere i l vo í l ro compaífo dal 
ragg io , su la linea de' feni , a 48. 5 su la 
linea de 'numer i ; Tcíl-eníione mcdefima ar
r ivera per T ifleíTo verfo da 67 gr. g o m i n -
su la linca d e ' k n i , 3 4 4 . 8 su la linea de' 
n u m e r i ; che convert i to in g r a d i , a í í t g n a n -
do 60 migl ia ad un g r a d o , e fot t rat to dal
la data la t i tudine fct tentr . 50 gr. i c m i n . 
k f c i a (! refiduo 49 gr. 25 m i n . la t i tudine 
prefcnte. 

7 o. L a differenza d i latitudine e del. d i l u n ' 
gamento dal meridiano , o Iongitudine , effen-
do d a t a ; trovare i l corfo e la diftanza . U n 
vafcello dalla lati tudine di 59. gr. fet tcntr . 
naviga o corre verfo Nord-Ef t , o a T r a 
montana-Levante , finché trova alterara la 
l'ua lat i tudine 1 gr. 10 m i n . ovvcr mig l ia 
70 e s'é dilungato dal meridiano 57. 5 m i 
glia , t rovare i l fuo corfo e la difianza . C o 
me la differenza di lat i tudine 70 migl ia é al 
raggio , c o s i é i l di lungamento 57, 5 migl ia 
alia tangente del corlo 37 gr. 20 m i n . o tre 
pun t i e mezzo , dal meridiano . E í l eude te 
i l cempafib dal quarto rombo , su la linea 
delle t a n g e n í i ar t i f izial¡ de ' rombi , ai 70 m i 
glia su la linea de 'numeri , la roedefima 
cflenfione sr r ivera da 57 • 5 su la linea al 
terzo rombo e mezzo su la linca del te tan
gen t i a r t i f u i a l i de ' rombi . I n o l t r e : Come 
i l feno del corfo o viaggio 39 gr. 20 m i n . é 
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al dilungamento dal meridiano della parten-
za 57. 5 m i g l i a , cosí é i l raggio alia diflan
za 9 0 . 6 m i g l i a . Efiendete i l cempafib dal 
terzo rombo e mezzo , su i feni ar t i f iz ia l i 
de' r o m b i , a 37 . 5 mig l i a su la linea de'nu-
mer i ; cotefla eflenfione giugnera dal feno 
del l 'o t tavo r o m b o , su i feni de' r o m b i , a 
90 . 6 mig l ia su la linea de 'numer i 

8o. T r e la t i di un triangolo sfericoobli-
quo efiendo dati , t rovare 1'angelo oppoflo 
al maf f imo . — Supponete i l lato A B , fig. 
36. cífere 40 g r a d i , i l lato B C <5o g r a d i , 
ed i l lato A C g ó gradi , o v ' é da trovare 
1'angelo A B C . Aggiugnete o fommate i 
tre angoli infierne , e dalla meta della fom-
ma fottraete i l maggior lato A C , e nó 
tate i l refiduo : cosí e. gr. la fomma fara 
196 gradi la meta de'quaii é 9 8 . Da que-
fia meta fottraendo 96 gradi i l refiduo é 
due g r a d i . 

Quind i eflendete i ! cempafib dal feno d i 
90 gradi a quello del lato A B 40 gradi ; 
cd applicando quefla difianza al feno dell ' 
al tro lato B C 60 gradi trovercte che g iu-
gne ad un quarto feno 3 4 g r a d i . 

I n oltre y Da queflb quarto feno eflen
dcte i l compaíTo a! feno di meyza la fom
ma , c i o é , al feno di 72 gradi complemen
to di 98 gradi a 180. queí ia feconda difian
za o efienfione giugnera dal feno della 
diffVrema 2 gradi al feno di 3 gradi 24 
m i n . ta faccia a c u i , su i feni v e r i l , fian 
151 gradi 50 m i n . quant i ta deli ' angelo 
cercato. 

G U S C I O , é i l corpo di un vafcello > 
fenza i fuoi a t t r ecc i , fenzaalber i , fenza vele 
& c . V e d i T i v . N a v i fig. 1. l i t t . A . fin a R.. 
V e d i anco N A V E . 

G U S C I O , fi prtnde anco per lo duro i n 
volucro di t u t u i pefci che fono racchiufi 
i n una conchiglia & c . V e d i T E S T A C E I , e 
CONCA , 

G U S S E T , nell* Arald ica , una delle d i 
m i n u í ion i d' onore , appropriata alie pe r ío - -
ne tfferorninate , e di un genio l i b e r t i n o , 
e moile . «—E' formato da una linea t i rata 
dal defiro o finiílro angolo della tefia , e 
che difeende diagonalmente al punto pr in-
c ipale , o della t c í l a , da donde cade un 'a l -
tra linea perpendicolarmente su la bafe . Vedi 
T a v . A r a Id. fig. 

G U S T A R E , i l fenfo con cui difi inguia-
mo i faporí J ov vero ta psrcczione che ha 

1' ani-
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1' an i rm degíi ogge t í i eflerni , per mezxo 
del l ' ó r g a n o del Gujlo . Ved i SENSO , e 
G U S T O . 

G l i A u t o r i fono molto difcordi quanto 
a l l V f ^ o d e l G u j i o : Bauhmo , B a r t h o l m o , 
Vesl ingio & c . io mettono nelle par t í car-
nofp le p'iu flofcie della l i n g u a ; i l Do t to r 
W h a r t o n nellc glandule che fono alia ra-
dice della lingua j Laurentius , nella t ún i ca 
fo t t i l e^be copre la l i n g u a ; a l t r i nel pa la to , 
& c . M a i l grande Ma lp igh i , e dopo l u i 
t u t t i gl i Scr i t tor i piü recenti , lo mettono 
nelle p u p ' " ^ che principalmente t rovanfi 
verfo la cima ed i latí della lingua . V e d i 
LINGUA . 

Quefte papille nafcono dal corpus nervofum 
che copre la carne mufcolare della l i n g u a ; 
donde , paffando per i l corpus reticulare , fi 
levano fot to la membrana e(lerna della l i n 
gua , d i r i t t e , e copeóte di una ípezie di guai-
ne della íteíía membrana , perché g l i ogget-
t i troppo v io ien í i od a íp r i non le offcnda-
no . Vedi PAPILLA . 

Quefte vagine fono porofe , e fporgono 
fuon co tan to , che quando i l cibo é ro t to 
e fchiacciato , elleno e n t r a ñ o o fi fcaglia-
no in e í í o , per ricevere g l i o g g e t í i , o fia 
la materia del Gu j lo . 

Boerhaave congettura che quede p u p ü l e 
provengano dal nono pajo di nervi , alia 
fola lingua affegnato , e per eífa d i í l r i bu i -
to •, ed affcrifce;, eífer elleno i l folo ó rga 
no , a cui a p p ü c a í i g l i oggetti faporofi ec-
ci tano i l gujio , e che le altrc , cioé deila 
bocea, delia l i ngua , delle fauci , del pala
t o , non v i han niente che tare ; ma che 
forfe quelle dell ' interna parte delle guaa-
c i e , aggiacenti ai denti molar! , pur quaí-
che cofa v i contr ibuifeono. Ved i PALATO , 

V oggetto del Cufiare, é ogni cofa, o ne-
gli a m m a l i , o ne 'vege tab i l i , o ne 'minera-
l i 5 da cui efirar fi poífa fale od o l i o . V e 
di S A L E . 

CoíVuuifcono dunque e cagionano i l fen-
fo del̂  guflo g i l o g g e t í i , a t tenuati , e me-
íchia t i con la fahva, fcaldati nella bocea , 
cd applicati alia lingua ; dove , infinuan-
dofi ne por! delle vagine membranofe delle 
papille nervee, e penetrando fin alia fuper-
fizie delle pupille fteíTe , ne vengon elleno 
a í f e t t a t e , e moffe ; col qual mezzo comu-
nicafi un moto lungo i n capil lamenti del 
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ñ e r v o al fenforio comunc , e s' eccita nel I ' 
anima un ' idea, di fa l fo , d i ac ido, di dol-
c e , di amaro , di ca ldo, di a r o m á t i c o , d i 
a u í k r o , & c . fecondo la figura delle pa r t i -
cel le , che colpifeono od urtano le pupil le , 
o fecondo la difpofizione delle pupille a 
ricevere 1' impul ío . Ved i SENSAZIONE. 

G U S T O , Sapore , i l gujlare é una fen-
fazione, eccitata ne l l ' an ima per mezzo dell* 
ó r g a n o del G u j l o ; c i o é , delle papillcs della 
l ingua , & c . V e d i SENSAZIONE , e G U 
STARE . 

I ! Do t to r G r e w , i n una Lettera fopra ía 
diverfi ta de' G u j l i alia Real Socie ta , l i d i -
flingue in Semplici , e Compoji i . 

Per GUSTI Semplici , egli intende que l l l 
che fono modi f empüc i del Gujlo , quaa-
tunque mefehiati con a l t r i nel Gujlo me» 
de fimo : cosí i l Gujlo di un pomo Inglefc 
( p i p p i n ) é ac i -du íc i s ; del r a b á r b a r o , ama
ro a í l r ingen te , e percib un Gujlo comporto 
in en t r ambi ; ma pur nel d e í t o pomo Taci-
do é un Gujlo fempl ice , e i l dolce un a i -
t ro , cosí d i í l in t i come lo fono nel rabar» 
ro 1'amaro e 1' a í l r i n g e n t e . 

OiTerva egli q u i , eíTcre fia t i c o m m e í l l 
due abbagü : i l pr imo , un' enumerazione 
faifa o dlffettofa de' G u j l i femplici ; i l fe
condo , noverarli indif i intamente fra q u c l l i 
che fono compofi i . 

I Gu j l i femplici , de* quali ordinariamen
te fe ne contano fe i o fette forte , fono 
almeno fedici : i . A m a r o , come nel l ' affen-
z io \ i l cui contrar io é , 2. Dolce , come 
nel zucchero . 3. Agro , come nell5aceto; 
i ! cui contrario é 4. Salfo. 5. Caldo , co
me ne' gherofani ; a cui é oppoí lo , 6. i l 
Freddo , come nel Sal prunella ; imperoc-
ché con egual proprieta noi poífiara dirc 
un Gujlo , o fapor freddo , come diciamo 
un Gujlo caldo: i m p e r o c c h é v i fono a lcuni 
corpi , che m a n i f e í l a m e n t e i m p r i m o n o i l 
íenfo di freddo su la l ingua , b e n c h é no l 
facciano al tatto . 7. Aromático ; a cui é 
contrario . 8. i l N anjeo j o , o maligno . y . 
Mol lc , tenero , o mórbido , c ioé o vapi -
do , come nel l ' acqua , nel l ' amido , nel 
bianco d' ovo , & c . o untuofo , come ne-
g l i o l j , nel grafio , & c . 10. Duro , di cui 
i l Do t to r Grew citato ne con ta quat tro 
fpezie \ come 11. Penetrante , che fi fpie-
ga c adopera nella l ingua , fenza punge-
re ; come proviamo nella radies e nellc 
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foglie di cocomero falvatico . 12. Siupefa-
cierne, come ncila radice dell 'elleboro ñero , 
che maflicata , e per qualche pezzo r i tenu-
ta su la l ingua , affeíta l 'organo di un cer-
to ftupore para l i t i co , o di una fpezie d 'aí-
gore , e in t i r i zz imento . 13. Jjivingente , 
come nelle gal lozze: e 14. Pungente, co
me nel!o fpir i to di fale a rmoniaco; 1 qua-
l i due u l t i m i C u j l i , ei l i fa contrar; a l l ' 
un tuo fo , ficcome i ! penetrante e lo ftupefa-
ciente fono contrarj al vapido . 

I GUSTI comppflí fono in mol to nume
ro ; ma non abbiamo parole da efprimer-
ne fe non fei . 1. VJÍUfiero , che é a ñ r i n -
gente ed amaro , come negü acini verdi e 
m o l l i d e l l ' uve . 2. V Acerbo, propriamente 
cosí detto , che é aftrmgcnte ed acido , 
come nel fugo del l 'uve non matu re . 3. L ' 
A c r i d o , che é pungente e caldo. 4. ¡ 1 M » -
r ia t ico , che é íalfo e pungente , come nel 
fale coraune . 5. Lijfiviofo , che é falfedine 
uni ta con*noq so che di pungente e di cal
d o . 6. Nnrofo , che é falfedine unita con 
non so che di pungente e di freddo. V e d i 
A U S T E R O , A C E R B O , &C. 

GUSTO , fi adopera anche in un fenfo figu-
r a t o , e fi prende per lo giudizio e difcerni-
mento dello f p i r i t o . V e d i GIUDIZIO , e D r -
SCER NI MENTO . 

Si par la , e fi fente parlare ogni giorno , 
ú \ G t t f l o , d i buonGuflo, e di cattivo Gufto ; 
e pur cib fi fa fenza ben intendere che co
fa da noi additar fi voglia per quefta pa
r o l a : in foflanza perb, unGuflo buone, pa
re che non fia quafi altro fe non la retta 
ragione , od i l retto ed aecurato g i u d i z i o . 
Ved i RACIONE . 

A v e r G t t f l o , é daré alie cofe ií loro vero 
va lo re , eífere dalle buone tocco e commof-
fo , dalle cattive ofFefo ; non lafciarfi abba-
giiare dalle falíe apparenze; ma ad o ota di 
t u t t i i colon , pre te íh , od altro , che i n -
gannarpofifa, o tenere a bada , giudicar fem-
pre í a n a m e n t e . 

Ü Gufio ed i l g iudiz io farebbono dunque 
la fteíía cofa ; con tu t to 0 0 cg.M é facile 
feoprirvi qualche differenza: i l giudizio for
ma le fue op in ion i dalla re f l e í l ione ; la ra
gione , in quedo cafo , fa o pigiia come 
un giro per arnvare al fuo fine : t i l a íup-
pone p r i n c i p j , cava confeguenze, e g iudi -
ca i ma non fenza una nuera e p rof nda 
cognizion della cofa: cosí th? dopo d'ave-
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re p ronunz la to , ella é pronta a render ra
gione de'fuoi d o g m i , o decre t i . — 1 1 ^ 6 ^ 
Gufío non oíferva alcuna di quefte forma-
l i t a ; innanziche abbia terapo di delibera
re o confultare , ha gia prefa la fuá r i fo-
luzione i fubito che un oggetto qualunque 
fe gl¡_prefenta , 1'impreffione é fatta , i l 
f e n t i r a e n t o é fo rmato , non c ' é altro da do-
mandare . Siccome i ' orecchia é ferita da 
un aípro e duro fuono, ficcome Todorato 
foileticafi con un gra toodore , prima ezian-
dio che la raggione abbia quegli oggetti prefi 
di vifia , od efaminati , per giudicarne ; cosí 
WGuflo é colpi to t u t t ' i n un t r a t t o , e pre
viene ogni nfleffione. 

Po í íono le riflcíTioni venire in appreí ío 
per confermarlo , e feoprire le ragioni na-
feofie della fuá condot ta ; ma egli non era 
capace di attenderle , o di fiare frattanto 
foípefo . Accade fpeííe fíate ch ' ei punto 
non le conofea , e , per quanto ftudio ado-
peri e fatica , non giunga a feoprire cib 
che lo determinb a penfare come ha fatto . 

Quefia c o n d o t t a é difFerentifTima da quel-
la che i l g iudizio oíferva nelle fue decifio-
ni , quando pur non fi voglia diré che i l 
buon Gufio é , q u a f i , un pr imo moto , od 
un i f t in to della retta ragione , che ci fp i -
gne con rapidita , e ci guida piu ficura-
mente , che t u t t i i difeorfi che impiegar 
polTiamo . Egli é come un pr imo fguardo 
del penfiere, che ci fvela quafi per i n t u i -
zione la natura e la re'azione delle cofe . 

I n f a í t i , 'úGufio ed i l giudizio fono una 
fleífa cofa , una e la fieífa difpofizione ed 
abitudine del l 'anima , che noi con diverfi 
n o m i chiamiamo , fecondo le diverfe ma
niere ond' ella opera : quando opera per fen-
fazione, per la prima impreff ion dcgli og
get t i , la chiarniamo Gufio ; e quando per 
r a z i o c i m o , dopo d' avere cfaminata la co
fa con tut te le rególe d c l f arte , & c . la 
cbiamiamo g iud iz io : cosí che fi pub d i r é , 
che i l Gufio é i l giudizio della na tura , ed 
i i g i u d i z i o , i l Gufio della ragione . Ved i 
G íUDizro . 

I i buon Gufio, come é def iní to da Madam. 
Scuderl , e da Madam. Dacier , in un trat-
tato della corruzione del Gufio , é un ' a rmo
nía tra la mente e la ragione ; c noi ab
biamo piíi o meno di que fio Gufio, fecon
do che piü o meno aecurata e precifa é quciV 
a r m o n í a . 

Si 
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Si potrebbe forfe aggiugnere qualchc co

fa a quella nozione / e diré , che i l bum 
Gujio non é altro che una certa ragione o 
reiazione t ra . la men te , e g l i oggetti che le 

prefentano. . 
La re t í a ragione non puo a meno d i 

won eísere moísa ed aífetta da quelle coíe 
che le f i uniformano, e fenta ed offefa dal
le ' contrar ié : v i é dunque una fpézie di 
fímpaíia che le unifce , fubito che s1 i n -
contrano ; e la loro unione , la loro buo-
na amicizia , o intelligenza , manifeftafi v i -
cendevolmente , e difcuopre Pune all1 a l -
tr£m Fate un fotíile e dilicato difcorfo i 
adoperate fol le p iu riccbe e pih nobi l i 
efpreffioni j fe conterranno un men felice 
penfiero, od un raziocinio incoerente \ co-
tefto penfiero , co t eño raziocinio , faranno 
immediate fenti t i da una perfona di Guf lo : 
e 1' an t i pa t í a manifefteraífi con un moto d i 
avverf ione, cosí p r o n t a , cosí v iva , e cosí 
naturale , come quella che c' ingerifee la 
natura medef íma contro g l i animali vele-
n o f i . Ved i B E L L E Z Z A , DEFORMITA", SEN-
SO , & c . 

GUSTO grande. V e d i G R A N Guflo, 
G U T T A , termine Lat ino , che i n I t a l i a 

no diciamo^ora'/r . Ved i GOCCIA . 
GUTTA-SERENA , é un male degli oc-

c h í , o una total privazione della vifta , fen-
za alcun difordine , o difetto apparente 
della parte ; fe non che la papilla fembra 
un po' piu grande e un po' p iu ñera di pr ima . 
V e d i OCCHIO , & c . 

La fuá cagione credefi efsere una con i -
preffione , od o í b u z i o n e de' ne rv i o p t i c i , 
che impedifee i l debito flufso degli fp i r i t i 
an imal i nella retina . Pitcairn l 'afcr ive a 
un' indi ípoí iz ione della retina , caufaía dal l ' 
eísere i fuoi vafi troppo diftefi e pieni di 
&mgue. 

La gutta-ferena é una delle piu gfavi ed 
int ra t tabi l i 3 tra tut te le malatie degli o c c h i . 
L a cura, fecondo Pitcairn , fi dee tentare co' 
mercur ia l i , ed anche colla fal ivazione, e con 
decozioni di guaiacumi. 

Le mufea volitantes fono un fegno patho" 
gnomonico di una gutta-ferena che va forman-
d o f i . I Greci chiamano queí lo male , amau-
rofis. Ved i AMAUROSIS. 

G U T T i E , nelf Archi te t tura , fono orna-
ment i i n forma di piccole p i n e , che fi ufa
no ne 'corrent i della cornice dórica 9 o su 

Tomo I V . 
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F architrave , e di fotto a' t r i g l i f i ; e che raf-
fomigliano una fpezie di gocciole , o cam-
panelli i d 'ordinario féi nel numero . V e d i 
T a v . Archi t . — Sonó qualehe volta chiamate 
anco lacrym.e , e campánula . L e ó n Bat t i i la 
A l b e r t i le chiama chiodí . 

G V T T J E ¿Inglicance ) Gócete Inglefi , Gócete 
volat i l i Inglef i , o Gócete d i Goddard } fono un 
liquore medic ína le p repá ra lo con diverfi i n -
gredienti \ di una fomma efficacia , contro 
le coagulazioni del fangue , contro le feb-
b r i maligne , e particolarmente contro i l 
v a l u ó l o , le oftruzioni , P epilepfie, i vapo-
r i , i f op imen t i , e f i m i l i a l t r i m o r b i . 

L ' i nven to re di efse fu i l Dot to r Goddard , 
medico di Londra . I l fecreto della loro 
compofizione fu comperato dai Re Cario I I . 
col prezzo di 5000.1. fterl. donde furono deno
m í n a t e guttec Anglicanije . 

Quefla coftofa r i r e t t a , fi dará qul da no i 
al Lettore , a meilleur marché : " P r é n d e t e 

cinque libbre di cranio umano di una 
perfona impiecata , o morta di qualehe 

,5 morte v io len ta , due libbre di vipere fec-
,5 che , due di corno di ce rvo , e due l i b -
3, bre d' avorio ; fminuzzate i l tu t to , e 
5, mettetelo i n due o tre re to r te , e d i f t i l -
,5 lá te lo i n un fornello reverberatorio , con 
5, tut te quelle avvertenze che fi fogliono ufa-

re nel diñi l lar corno di cervo e vipere , 
per e í l rarne i l fal volat i le . Quando i 
vafi o rec ip iení i fono freddi , diferetate-

„ l i , e fcuoteteli ben bene , acc iocché i l 
fal volatile giu fcoira dai la t i . Verfate 
i l tu t to i n una grande cucúrbi ta di ve-

„ t r o , e feltrate per carta b ig ia , affine di 
, , fepararne 1' olio , che qul é fuperfluo : 
„ mettete i l liquore fi l írato i n una retor-

ta di v e t r o , con bagno di fabbia, ed ac-
comodatevi un 'a l t ra re to r ta , come reci-

5, piente ; póne te mente che tut to fía ben 
5, l o t a t o , e fate una cohobazione delle det-
„ te materie per tre v o l t e . M a , nel frat-
„ tempo , aggiungete tu t to i l üile dianzi 
, , feparato dai recipienti ; e dopo le dette 

tre cohobazioni , d i ícre ta te le r e to r t e , e 
verfate i l tu t to in un matraccio a eolio 

, , l u n g o , a cui adattate un cappelletto, o 
„ coperchio a p ropof í to , ed un recipiente 5 

lotate , o incretate tutte le commefsure 
, , da ogni parte con una vefeica umida , 

e póne t e i l vafe i n un bagno d' arena { 
„ per cotal m e z z o , i l fal volatile fi fubl i -

K k k j , m e -
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„ mera , e s'attacchera al cappel le í to , o 
„ coperchio , cd alia parte fuperiore del 
„ matraccio . C o n t i n ú a t e il fuoco, finché 
„ lo fpir i to fia a b b a ñ a n z a follevato perfon-
„ dere e diffolvere il fale pr ima fablimato : 
„ quindi léva te via tu t to i l fuoco dal for-
„ nello , acciocché la diftinzione non pro-
„ ceda okre ; il che é una c i r c o ñ a n z a d i 

fommo r i l i e v o ; a l t r imen t i la medicina ver-
rcbbe indebolita dalla íbverchia flemma . u 

jBiet , nelle Mem. de Trev. cm. 1715. 
Quanto alia dofe di quefto r i m e d i o , fi co-

mincia da fette od o t to goccie , crefcendo 
per g rad i , ím a quaranta o c inquanta , quan-
do i l b i íogno ñ r i g n e , ne'cafi d'apopleffie , 
d i l e t a rgh i , di debolezze , & c . 

La vera e reale compofizione dellc G u u 
t¡z Angacanx , é nulladimeno alquanto con
trove rTa. 11 Dot tor Lifter ci afficura , d1 eí le-
re a l u i ñ a t o comunicato i l fecreto dal Re 
Car io I I . e ch' elleno non fono al tro che 1Q 
fpir i to volatile di feta cruda , rettificato con 
o l io di cannella , od al t ro ol io effenziale . 
V e d i SETA . 

L ' A u t o r medefimo aflferma d' aver t ro-
r a t o per efperienza , che le Guttts Anglica-
mt non fono per alcun c o n t ó preferibili agl i 
erdinarj fp i r i t i vo la t i l i d i corno di cervo , 
c di fale ammoniaco 5 fe non che l 'odore 
n ' ¿ p iu tol lerabi le . -- Mem. de V Acad. des 
$cien. an. 1700. 

G U T T U R A L I Lettere, fono quelle che 
f i prcnunziano , quafi di remmo , i n gola . 
V e d i L E T T E R A . 

I I Do t to r W a l l i s diftingue , nella l ingua 
Inglefe , le vocali i n labial i , palatine , e 
gutturaltj fecondo i tre divcr í i gradi d'aper-
tura della bocea nel pronunciarle , grande , 
mediocre , e p icc io la . Percib egli mette tre 
vocali gutturali , tre labiali , ed altrettante 
palatine . Ved i V O C A L E . 

G U T T U S , termine La t ino tra g l i A n t i -
quarj , con cui dinotafi una forta di vafe 
adoperato da 'Romani ne'Sacrifizj , per p i -
gliare i l v i n o e fpargerlo guttatim , a goc-
cia a goccia , fopra la v i t t i m a . Ved i SA-
CRIFIZIO . 

Vigenero fopra T i t . O v . da la figura del 
guttus cora' egli ¿ rapprefentato su diverfe 
medaglie ed a l t r i mormment i a n t i c h i . 

G Y M N A S I A R C H A , GYMNASIUM , & c . 
Ved i G l N N ASI ARCA ) G l N N A S I O , &C. 

G Y N i E C E U M * , Tiyaumv, appreflTo g l i 
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a n t i c h i , l 'appartamento delle donne ; o fia 
un luogo feparato nella parte piíi interna 
nella cafa , dove fi tenean le donne m í r a 
t e , e impiegate nei lor lavor i di filare, Scc. 
fuori della vifta degli u o m i n i . 

* La parola c compofia dal Greco ywv, , 
donna, e OIKOS , cafa . 

Sotto g l ' Imperator i Romani v ' era i n t r o -
dotta e fiabilita una particolar maniera d i 
ginecei j cioé , di luoghi defiinati a certe 
manifatture o fabbriche , che eran dirette 
principalmente da donne , d i d r app i , v e f i i , 
f o r n í m e n t i , & c . per la famiglia dell ' I m p e -
radore . Si fa menzione di quefti gyncscea nel 
C ó d i c e di Teodof io , e di G i u í l i n i a n o , e ap-
preífo varj a l t r i A u t o r i . 

A loro imitazione , diverí i edifizj o luo
ghi di manifatture moderne , fopra tu t to di 
quelle di feta , dove piu donne , e figlie 
fono affociate e raccolte i n un c o r p o , chia-
manfi gynúecea. 

G Y N i E C I A R I U S , un opéra lo impiegato 
nel gynacemn. Ved i GYNJECEUM . 

N e ' ginecei an t ich i v ' erano degli u o m i 
n i , per t e í f e r e , e per far le forme , o m o -
d e l l i ; l ' a l t r e opere , come filare, &c.s 'efe-
guivano dalle donne. * 

Erano talor condannati de' re i a fervire 
nei Ginacea , a un di preífo come i n oggi 
nelle galere . Speíío ancora , queft'era una 
fpezie di fervigio c h e i P r i n c i p i efigevanodai 
loro f u d d i t i , o va í f a l l i , che facean lavorare 
per sé nei lor g inecei . 

G Y N i E C O C R A T U M E N I * , un popólo 
antico della Sarmazia Europea , abitatore 
delle fpiaggie oriental i del fiume T a n a i , v i -
cino alia íüa sboccatura nella palude Meo-
t i d e ; cosí ch iama to , per relazione d i m o l t i 
Scr i t tor i , a cagione che r o n avean donne 
fra loro : o piu tofto , perché erano fotto 
i l domin io di donne . 

* La parola e formata da yv^v, donna ¿ e 
Kpurbpti'og) vinto, o foggctto y da xpa* 
r m , io fottometto j q. d. fottomejfi da 
donne . 

I I P. H a r d u i n o , nelle fue note fopra P l i -
n i o , dice ch' erano cosí c h i a m a t i , p e r c h é , 
dopo una battaglia che perdettero controle 
A m a z o n i su le rive del Termodonte , fu-
rono obbligati ad aver commercio con ef-
fe , affine di procacciar loro de ' f ig l i : ^ 
quod viclricibus obfequantur ad procurandam 
m fobolm, 

L ' H a r -
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L ' H a r d u i n o l i chiama mar i t i delle A m a -

zoni , Amazonum connubia . I m p e r o c c h é , 
come egli offerva, la parola unde nel tefto 
d i P l i n i o debb' eífere fcancellata>, eíTendovi 
í ta ta intrufa da chi avea male intefo 1 A u -
tore , unde Amazonnrn connubia. _ 

Coloro che reputano le Amazon i per una 
Nazione favolofa , hanno a conchiudere i ' 
ineffo parimenti de' Cymecocratumeni. Ved i 
AMAZONE . 

G Y N Í E C O C R A T I A * , un governo d i 
donne J o uno ^AT0 J f» cui le donne 
hanno o poí íono avere i l fupremo co-
izando. 

* L a parola % formata da •yvvn , yuvcu-
x o í , donna) e uparos, autor ha , potere, 
governo . 

I n quefto fenfo, T Ingh ike r ra e ]a Spagna 
í ono gynecocrazie : i Franceí i í i p r e g i a n o gran 
fatto , e fi ñ i m a n o grandemente feíici perché 
la loro Monarchia non é gynccocratica. V e d i 
Legge SÁLICA . 

G Y N i E C O N O M U S * , i l n o m e d i u n M a -
giftrato di A t e n e , che avea la cenfura e i ' 
infpezione delle donne . 

* L a parola e compojla dal Greco yuvv , 
e yo^oí , legge , o y opta , governare , 
difporre . 
erano dieci gyricsconomi: i l loro canco 

era informarfi del vivere e de' coftumi del
le femmiae della C i t t a , e puni ré quelle 
che mal f l d ipor tavano, o che trasgrediva-
no g l i ordinarj l i m i t i prefcri t t i alia loro mo-
deftia e decenza. 

Eg l ino tenevano efpofla una iifta dei no-
m i d i quelle 5 che avean cenfurate 3 o con-
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dannateaqualchc m u l t a , conf i í caz ione , pe
na , od akro g a í t i g o . 

G Y N G L I M U S , n e l l ' A n a t o m í a . V e d i 
GlNGLIMUS . 

G Y P S U M , VV4.OÍ , nella Storia N a t u r a l e , 
una forta di pietra fibrofa , e come talco , 
che trovafi nelle cave ; la quale quando s' 
abbrucia, e íi difcioglie , o f i f t emperaeme-
fchia colí ' acqua , ferve per fare quello che 
n o i chiamiamo geffo . V edi GESSO . 

GYPSUM , O G Y P S E , f i adopera anco per 
dinotare una fpezie greggia e dura d i t a l c o ; 
od una pietra [acida e trafparente , che 
principalmente trovafi nelle cave di pietra 
di M o n t - M a r t r e , v i c ino a P a r i g i , t ra le pie-
tre d i g e í í b . 

Si fuole per lo piu confondere quefla 
colla prima , a cagione della conformita 
del fuá nome col La t ino gypfum ; ma a 
fpropofito \ imperc iocché i l Francefe gyp , 
o gypfe non é buono a far g e í f o . 

Quefta pietra , calcinata i n un forno , 
battuta i n un m o r t a i o , e í lacciata , fe me-
fcolafi con gorama , o con c o l l a , e c o l o r i , 
ferve a contrafare i l marmo ; e lo fa con 
t a l perfezione , che v i f i poífono ingannare 
1' occhio e la mano ancora . V e d i MARMO . 

I I m é t o d o di prepararla, fi additera fot to 
l ' A r t i c o l o M O S A I C O . 

G Y R O M A N T I A * , una forta d i d i v i -
nazione, che f i facea c o l l ' a n d a r é o c a m m i -
nare i n t o r n o , i n t o r n o , od i n u n cerchio . 
V e d i DIVINAZIONE . 

* L a voce e eompojla dal Greco yvpos $ 
cerchio, e [¿uyTaa, divinazione , 
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E ' T ottava lettera dell ' A l f abe to , 
e la fefta confonante . Ved i L E T -
TERA , ed A L F A B E T O . ( Quafi 

tutto quelloche P Autore vena qui appnjfo dt-
vifando intorno a quefia lettera , e rapporta-
bile alia Ungua Ingle fe . ) 

V a r r o n e , De re rujiica, L i b . I Í I . cap. i . 
c l i iama í' /; affiatus \ e Marz iano Capella d i 
ce , ch1 ella non fi pronuncia Te non con 
una lieve contraiione della tradiea , odafpera 
a r t e r i a . Quindi v' é ftata contefa , fe Yh fia , 
o n o , vera lettera , 

A l c u n i vogl iono ch ' ella fia meramente 
uno fpiri to ,. od un'afpirazione , per eíTere 
i l d i lei fuono cctanto debole j e percib i 
Grec i , almen de1 fecoli poflerior^ , non la 
pongono i n riga con 1' altre lettere , ma la 
í e g n a n o íopra la lettera fuffeguente: bencbé 
paia che anticamente la fcriveffero nell ' iftefifa 
l inea od in filo co l l ' altre . 

I Grammat ic i L a t i n i , come ferupolofi i m i -
t a t o r i de'Greci 5 su la lor autorita han ge
neralmente rigettata V.h\ ed imode rn i han-
no i n ció feguitati i L a t i n i . 

M a a b b í a m o gia m o ñ r a t o che V h , co
m e tutte 1' altre afpirate ; dappoiché ell ' é 
afpirata , e appunto per quefia ragione per
c h é pronunziafi afpirando , non folamente 
é le t te ra , ma é anche vera confonante; ef-
fendo u n movimento , od uno sforxo della 
l a r i nge , per modificare i l fuono della voca-
le che fegue ; ficcome é manifefto nelie pa
role heaven , cielo , hcalth , fanita- , hero 7 
eroe ^ & c . do ve la vocale e viene difFeren-
í e m e n t e modificata da quel ch' e l l ' é nelie 
voc i endive , endivia , cating , mangiare , 
e /e í? , & c . ed una tale modificazione é tu t to 
i ' e í lenziale d' una confonante . Vedi C O N 
SONANTE . 

I n í o m m a , o V h é una lettera , o no l 
fono la / e la z ; quefte puré , alero non 
effendo che afpirazioni fibilanti : e coloro r 
che efcludono i ' h d' infra le lettere , per
ché la conceplfcono fol come un fegno d' 
afpirazione , potrebboao egualmente efclii-

derne le confonanti labial i b ^ t p ^ t diré 
che fono ú n i c a m e n t e fegni di cert i m o t i deile 
l abbra , & c . Vedi A S P I R A Z I O N E . 

11 h h dunque una le t te ra , ed una confo
nante della fpezie delle guttural i j cioé una 
confonante, alia di cui pronunzia , concor
re la gola in un modo particolare , piü che 
alcun altro degli organi della voce . V e d i 
G U T T U R A L E . 

E' ve ro , che i n molte parole che c o m i n -
ciano da h , T afpirazione é mol to debole j 
e quafi infenfibile j . i ' £ i n cotefti cafi non 
facendo i l fuo ufizio ; ma non ceflfa per 
quefio d' eííerc confonante : ficcome non 
ceflano d' eífer t a l i , var ié altre , le quali fi 
fcrivono , ma non fi pronunziano ; come 
la k i n quick , veloce, & c . e molte puré , 
i n a l t r i imguagg i , particolarmente neli 'Ebreo, 
nel Francefe, & c . 

Ned ella ceífa d' eíTere confonante , per
ché non impedifce 1' elifione della vocal 
precedente , quando un ' altra vocale feguita 
nella parola che viene apprefib; imperocché 
foggiacerebbe anche la m per tal cagione a 
perderé la qualita di confonante.. ' 

I I Menagio di í l ingue due fpezie di h 5 
T u n a , afpirata) ch ' eg l i aecorda efifere con -
fonante , F altra muta , cui egli confidera 
per vocale, — Ora é bensí cé reo , che V k 
afpirata é una confonante 5 mz V h muta 
non é gia vocale , non avendo peculiare o 
proprio fuono, diftinto da quel della voca
le , o del diftongo immediatamente luífeguen-* 
t i ad efia. Vedi V O C A L E . . 

Quando l ' h é preceduta da una c , le 
due k t t e r e aflierae hanno fpefso t i fuono 
dell ' Ebreo ^ r , con un punto fopra i l corno' 
d r i t t o c o m e i^i charity ^ ehyle ^ & c . 

Ne l la maggior parte deile parole d i r i v a -
te dal Greco > e che cominciano dalla l e t 
tera x •> â ^ c^e ê eomincia i n Inglefe 9 
ha generalmente i l fuono di un k , come 
i n evho, ehoruí , & c . — Dopo un /?, V h é" 
fempre pronunziata infiem col p , c o m e / ^ 
COSI le voci j Philiflines , pbrafes , phkpm % 
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phlebontQmy, philofophy, 8cc. la ph fuona co
me / . — Mol t i f f ime parole di quefta elafle 
fono o n o m i p rop r j , o te rmini d ' a í t e , pre-
íi dalla lingua Greca , o dalle hngue O n e n -
tal! ; e che nel Greco fcnvonfi per ? , e 
nelle altre lingue per 2 . 

N e e l i A u t o r i ant.ch. fpeíTo mcon tnamo 
un h , meíTa in luego di / i come 
per faba ; ma que í io é oí íervabi le pr .nci -
c á l m e n t e nella lingua Spagnuola , dove le 
piíi delle parole, preíe dal L a t i n o , che co-
minciano da / , prendono i ' h in fuo luo-
«o : come hablar , per f a b u l a r i ; habo , per 

f a v u s ; hado, p e r f a t u m . — Quantoal ia cor-
rifpondenza che ha 17; col digamma c ó l i c o , 
vedi j a l e t t e ra .F . 
- L ' afpirazione , o fia 1' a ccen ío o fp i r i to 
denfo de' Greci , che coincide colla noí l ra 

pur fi cangia bene fpeíToin una x ; come 
« í , f a l j ' (TTTct, feptem i e| , ¡ ex ¡ 'ípTro), Jer
pa y 'éuicrv , femis y SÍ , / « i , & c . 

L ' h par iment i fi ufa per alcune altre let-
t e r e , e n u m é r a t e per difteíb dal Pafferszio, 
De litterarum ínter fe cognatione & permuta-
tione. 

A n t i c a m e n t e , V h era poíla per ch ; co
sí da Chlodúvtfus fu formato H l u d o v i c m , fic-
come leggefi in tutte le monete del nono 
e d é c i m o fecolo ; e per quefia cagione ferif-
fero Hludovicus con un /; . >— N e l decorfo 
de' tempi , effeñdofi m o l t o indeboli to , o 
foppreíTo affatto i l fuono dell ' / ; , fu o Ri
me fia la fcrit tura dcl l ' / ; , e fi fcriííe Ludo-
VÍCUÍ . I n fimil gui ía leggiamo H i ota i re , 
H l o u i s , & c . 

I I P. Lobineau vuele che queda difieren-
7a fia nata dalla diverfita delle pronunzie . 
Que l l i che non potevano pronunziare la 
gut tura le , da cui cotefie due parole p r i cc i -
piano , v i fo l i i tu ivano una c ; e cosí pro-
nunziandole , cosí puré le ferivevano ; ma 
gil u\m t b ' crano avvezzi a pronunziare la 
gu t tura le , la ferivevaqo né piü né meno . 
E i . poteva agg íugne re , che quellt i quali 
non !a pronuoziavano , a lungo andaré la 
rigettarono a í í o l u í s m e n í e , e feriífero LOU'ÍÍ , 
Lothaire, & c . •— A l c u n i erudit i hannocon-
getturato che V h foffe fia ce a ta dal nome ; 
€ ch ' ella fi gu iñea (Te psdrons , o fignorc , 
•¿al La t ino heriif, o dal T e de feo herr ; a un 
dipreíTo come la D , che g!i Spagnuoli pre-
figgono ai loro nomi proprj D . Phel ípe , 
p t r D o n Phi l ip • rr M a SíovandoTi ella ap-
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cor prefiíTa ai nomi di diverfe C i t t a , e g l i é 
piü probabi le , che V h v i fia fiato adopera-
ta per dinotare i l fuono o la pronunzia afpra 
de' Franchi a n t i c h i . 

I n realta , la maniera la piíi antica d i 
ferivere i nomi di quefii Re Francef i , non 
fu gia per A , ma per ch ; dove fembra che 
la c (íaífe come breviatura per K o n i n g , R e , 
e V h v i fia Üata infsnta per daré a l l ' / un 
fuono gu t tu ra l e . 

L ' h talvolta fi t rova prefiíía alia c\ co
me Hcarolus) hcalsndíe, & c . i n vece di C á -
r c h u , Calenda, & c . 

H , fra gl i an t ich i . fu par iment i una 
letrera n u m é r a l e , che fignifica z o o , fecon-
do quel verfo : 

H queque ducentos per fe deftgnat ha* 
bendos, 

Quando v ' é aggiunta una ü r i f e e t t a d i 
fepra, H , ella fignifica duecento m i l a . V e 
di quello che fi é offervato su quefto pro-
pofito , alia le t íe ra A . 

H A B D A L A , ovvero Habhdalah * , ch ía -
mafi una cerimonia Ebraica ; praticata t ra 
quel P o p ó l o la fera ogni Sabbato. 

* L a voce e Ebrea , e letteralmente figni
fica feparaztone : E' formata da ^ 2 
badal , feparare , dividere ¡ confideran-
dofi que ¡ t a cerimonia come la d iv i f ions , 
o la feparaztone del Sabbato dal reflo 
de Ha fettimana . F u f i f i bilí ta per ovvia-
re al difordine delT ajfirettarfi troppo i n 
terminare i l Sabbato . 

Ver fo i l finir del Sabbato , quando co-
minciano ad apparire le ílelle in cielo , 
ogni padre di famiglia alluma una torcia , 
od una fiaccola , od almeno una lampana 
a due beccucci, o due luc lgnol i . — Pre
para fi una íca tolc t ta di aromati odorofi , 
e fi piglia una tazza di v ino ; quindi can
tando o recitando una preghicra , e bene-
dicendo i l vino cogli a r o m a t i , cgnuno de-
gl i a í lant i ¡i fiuta; e dopo alcune altre ce-
rimon;e che compior.fi intorno alia lampa
da , o torcia , gi t tano un poco del v i n o 
benedetto nella fmnma ; ognuno ne aífag-
gia ; e si cominciano ad augurarfi V un 1' 
a l t r o , non una buona notte , ma una fe l i 
ce fe t t imana. 

H A B E A S Corpus, nella Legge , un man-
da to , che un uomo aecufato perqualche de-
l i t i o 3 cd incarcerato , davanti ai g iudic í 

delta 
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della pace , od i n una corte di francfogia; 
dato avendo fufficiente cauzione, rifiutata j 
b e n c h é i l cafo fia foggetto a cauxione; ot-
tener pub dal Banco del R e , per efiere co
la per queí lo mezzo trasferito , a fue pro-
prie fpefe, e render c o n t ó e trat tar la caufa 
i n q u e ñ o T r i b u n a l e . 

HABEAS Corpora , é par iment i un man
d a t o , che m i l i t a all 'effetto d ' indurre un cor-
po di g i u r a t i , o tan t i di eííi ¡ quanti r i cu -
fano di ubbidire al venire fac ías , acc iocché 
giudichino la caufa recata al fuo fine . Vedi 
G I U R A T I . 

H A B E R E facías feifmam , un mandato 
giudiziale , che m i l i t a , dove un uomo ha 
ricuperate delle terre nella corte del Re ; 
diret to al Sherií ío a cui fi comanda che glie 
ne dia i l poffefib. 

H A B E R G I O N * , O H A U B E R G E O N , H A -
BERGETUM , un giaco , o fía un arme an-
t ica difeníiva , i n forma di vefte , che d i -
fcendeva dal eolio , fino a mezza v i t a , 
fatta di m a g í i e , o piccioli anel í i d i f e r r o , 
i n t r e c c i a í i , o aunciati V un nel l ' altro . 
V e d i M A G L I A . 

* L a detta vocz feriveft anco haberge , 
hauberge , haubert , hautber , c hau-
berk . Spelman ¿rede che fia formata 
dalla voce Francefe antica h a u l t , alto , 
e berg , arme , ceperta y perche f e rv iva 
a difendere la parte fuperiore del corpo . 
D t i Cange e Skinnero amano d i d i r ivar-
la pmttofio dal Bélgico hals , o dal Teu
tónico haltz , eolio ? e bergen , coprire: — 
come fe ella foffe una peculiar difefa per 
i l eolio. A l t r i la formano da a l , al ía , 
q . d . a l l , cioe tu t to , e bergen co
prire : quafi una coperta d i tutto i l 
corpo. 

H E M A T I T E S . V e d i A M A T I T A . 
H i E M A T O S I S * , nella Medicina , l 'azio-

ne per cui i l chilo fi converte i n fangue i 
chiamata anco fanguificazione . V e d i SAN-
GUIFICAZIONE . 

* L a voce e Greca , da h u a , fanguis. 
Le pr incipal i azioni v i t a l ! f o n o , la ch í -

l o í l s , e la hícmatofis. V e d i CHYLOSIS , SAN-
GUE , & c . 

H i E M O P T Y S I S * , A P M O n T T S I S , 
corrot tamente hxmoptofis , ed hamoptoe , 
ne l l a medicina , é uno fputo di fangue ; 
caufato dalla rottura , o dalla erofione d i 
qual che vafe de' polmoni j ed accompagna-
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t o , per lo piu d a t o í í e , e da un fenfo di p r e í -
fione ful pe t to . Ved i SANGUE. 

* L a parola e Greca, da aiy.^ fangue ; ^ 
irrutiv, fputare. 

L a hcemoptyfis differifee dal v o m i t o di fan
g u e , i n quefto , che n ú V hjemoptyfis i l fan
gue viene dai po lmoni , e pero é florido e 
fpumofo; laddove nei vomi to di fangue , egli 
viene dallo í l o m a c o , ed é ner icc io . 

L a hícmoptyfis , é ordinariamente occafio-
nata da vociferazioni , o grida violente ; 
da cadute , da sforzi , da fiorcimenti , da 
toffi gagliarde ; dalla foppreffione del!' eva-
cuazioni ordinarie , o dal i ' abbendanza d i 
qualche umore co r ro f ívo . 

La hccmoptyfis é o accidéntale , o abituale, 
Queft' u l t ima é un Cntoma della f t i f i . E l 
la íl cu r a , meglio che con al tro , col cor-
tex ; fi ferma con a í l r i n g e n t i , come Armen, 
bol. fang. drac. lapis hamat. & c . V e d i T Í 
SICA . 

H i E R E D E abduFto , e un mandato che 
anticamente mi l i t ava per i l Padrone , i l 
quale avendo jure fuo la tutela .del fuo pof-
feflTore od affittaiuolo ( tenant ) nella fuá 
minor i ta , non ha potuto avere i n poter 
fuo i l di l u i co rpo , perché levato e porta-
to via da a l t r i . V e d i RAVISHMENT de 
G a r d . 

HJEREDE deliberando a l i i qui habet cufio-
diam terree , un mandato diretto al Sherif-
fo , acc iócché comandi a colui che tiene 
i l corpo o la perfona d1 un pupillo , di ce
derlo e r imet ter lo a chi ha da cuí lodi rne 
i l fondo o la pofTeííione . Ved i G u A R-
D I A N O . 

H ^ R E D I P E T A , ner n o ñ r i l i b r i legal! 
a n t i c h i , 1' erede proffimo . 

JEí nullus H¿Eredipeta fuo propinquo ve lex" 
tranco periculofa fane cuflodia committatur * 
Leg. H . I . cap, 70. 

H i E R E T I C O Comburendo , un mandato 
che anticamente mi l i t ava contro un E r é t i 
co , ch' eí íendo flato una vol ta convinto d' 
erefia dal fuo Vefcovo y ed avcndola abiu-
rata , ricadendovi di n u o v o , od i n qualche 
altra erefia , v icn perb dato i n mano del poter 
fecolare . Ved i ERÉTICO . 

H A G A R D * , nella Falconeria, uno fpar-
v ie re , o falcone, che non é prefo colla re
t e ; m a , dopo d' eflere flato avvezzo piena-
mente alia liberta , ed aver gia cominciata 
a predar da s é . Ved i FALCONERIA . 
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* L a parola ¿ Francefe , e figmfíca fie

r o , falvatico , feroce; alcüm l a d m v a -
no dal Latino agrede ; a l m dal Germá
nico h a g , rk in to , fieccato , luego jone 
Donde /' Huetio ojferva , che la parola 
hagard aualche volta i appltca ad unuo-
mo che diventa ard to , e temerario, af-
fidandofi 'nella fortezza del pofio tn cm 

Gli0 ÍParv^er^ hagards fono difficili da ad-
domefticare •, od aramaeftrare . V e d i F A L -
CONE , e SPARVIERE . 

H A L F , nel l ' Inglefe í igni f ica , la meth , 

HALF-ÍW/2T4 * , dimidla Marca , é una rao-
neta d' oro antica , che chiamafi Noble . V e 
di N O B L E . 

* Fitzherbert dice , che ncl cafo che f i a 
addotto un mandato ( a wr i t ) ed allega-
ta la prefa d i pojfeffione deir attore , o 
del fuo antenato y quefla poffejfione non 
fi puo impediré dal difendente o reo , ma 
egli dice prefentare /' half-mark , per la 
ricerca della prefa d i pojfeffo ; cioe , i n 
p i ü chiari termini , i l reo non e ammejfo 
a negare, che i l poífejfore, od i l fuo an
tenato fu mejfo i n poffeffo del fondo i n 
queftione , cd a provare la f u á negativa y 
ma fo l a prefentare ha l f a mark , i n con
tante , perche f i a fat ta ricerca , fe i l pe-
titore od attore , & c , f u mejfo i n poffef
fo i o no? 

H A L F - P E N N Y , una raoneta Inglefe di ra-
me , i l cui valore é efpreffo dal fuo n o m e ; 
c ioé mezzo foldo . Vedi PENNY ; vedi anco 
O B O L U S . 

FÍALB-Seal , o mezzo figillo , é quello 
che fi ufa nella Cance l l e r í a , per figillare 
le commif l ion i a' delegati deftinati per qual-
che appellazione nelle caufe Ecc le f iañ iche , 
o di m a r i n a . Ved i D E L E G A T O . 

líkL'P-Tongue , medictas Linguce . V e d i 
M E D I E T A S L i n g u x . 

H A L L , Sala^ nel l ' Archi te t tura . V e d i 
SALA . 

H A L L , i n fenfo part icolare, e ne 'cof lu-
rn i Inglefi , é parimenti un pubblico edifi
c o , eretto per 1' amminiftrazione delle co-
fc politiche , e della Giuft izia d1 una C i t t a , 
o d' una Comuni ta . -- Cos í diciamo , the 
town-hal l , a compan/s h a l l , & c . 

Gui ld -ha l l , é una fabbrica magnifica ne l 
la C i t t k di Londra , e la gran C o r t e , od i l 
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granPalazzo di giudicatura per quefta C i t t a . 
V e d i C O R T E , C O U R T , e G U I L D - M . Q u i -
•vi fi tengono le radunanze dei C i t t a d i n i per 
T elezione de' m i n i f t r i , per d ive r t imen t i fo-
l e n n i , & c . 

H A L L , fi ufa i n modo peculiare per d i 
notare una fala , o luogo pubblico , dove 
v i fono uno o piu t r i b u n a l i , e dove fí ren
de giuftizia . V e d i G I U S T I Z I A , e T R I B U -
NALE . 

N d h fVeflminjler-hall , fi tengono legran-
di radunanze di quefto Regno ; cioé the 
K ings -bcmh , Chancery , Common-Pleas, c 
dell ' Exchequer. V e d i ciafeuna a fuo l u o g o . 

N e l l ' a p p a r t a m e n í o di fopra fi tiene pari
men t i la corte , o radunanza fuprema del 
Par lamento. Ved i P A R L A M E N T O . 

W ú \ m m í \ z v - H a l l , fu i l reale palazzo , 
o luogo di refidenza de' noftri an t ichi R e ; 
che ordinariamente tenevano i lor p a r í a m e n -
t i , e le cor t i d i giudicatura , nelle loro abi-
tazioni ( come tu t tavia fanno i Re di Spa-
gna ) e fpeífo in perfona fedeano a giudica-
re \ ficcome i n oggi nel Par lamento. 

U n a gran parte di quefto Palazzo fu ab-
bruciata fotto A r r i g o V I H . quel che v ' é 
reftato , fi riferva ancora per le dette C o r t i 
G iud iz ia l i . — La fala grande , ove fi ten
gono le radunanze , o s1 alzano i T r i b u n a l i 
c f K i n g s Bench , del Banco del Re , dicefi 
che fia ftata fabbricata da Guglielrao R u f o ; 
a l t r i dicono da Riccardo L o I I . E l i ' é r i -
cordata per una delle maggiori fa le , nelle 
fue d imen í ion i , d i qualunque altra i n E u 
ropa ; eífendo lunga 300 p i e d i , e larga 100. 

H A L M O T E * , o H A LIMÓTE , ( dal Saflb-
ne heale [ hall curia ] e e í l l O ^ , adunanza , ) 
é 1' ifteífo che quel che i n oggi chiamafi a 
court barón ; la voce cornprendendo nel fuo 
fenfo un ' adunanza de' poífeííori o vaffalli , 
della medefiraa curia , o dell ' ifteífo C a í t e l -
lo . Ved i C O U R T , BARONE. 

* Oranis caufa terminetur , vel hundre-
d o , v e l c o m i t a t u , vel halimote, focam 
habentium vel dominorum cur ia . L L . 
H e n . I . c. 10.— H a l m o t e , ed hal imote 
fi confondono fpejfo con folk-mote , ben-
chc originalmente fojfero corti diflinte . 
Ved i MOTE . 

H A L Y M O T E , propriamente fignlfica una 
Corte fanta , od Ecclefiaftca . Ved i H A L -
M O T E . 

V i é una Corte di quefto nome i n L o n 
dra , 
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d r a , la quale fi tiene alia prcfenra del Lord-
mayor e de 'Sher i f f i , per la regolazione de' 
fornaj o p i f t o r i . — T e n e v a f i anticamente la 
domenica ipiraediate avanti la ferta di San 
T o r a m a f o ; e per queflo era chiaraata V ha-
Ij/mote, o la corte fanta . I I fue t i t o lo é i 
Cur ia fanÜi-motus tema i n Guilhalda c iv i ta -
t i f Londin. coram major. & vicecom. &C. 

H A L Y W E R C F O L K , anticamente figni-
ficava quelle perfone della Provincia di D u -
r h a m , che teneano terre , a cond iz íone di 
difenderc i l corpo di S .Cuthber to ; e ebe 
per cib pretendevano i l p r i v i l e g i o , d i non 
dover eífere sforzati ad ufeire dalla D io -
cefi , «é dal Re , né dal Vefcovo . Hift, 
Dunelm. 

H A M . í o c e SaíTona; che propriamente 
fígnifica una cafa, od un luogo d 'abi tazio-
n e . Si ufa anco per dinotare una ftrada , 
od un vi l laggio . •— Q u i n d i abbiatno pa-
recchi n o m i di C i t t a o C a f t e l l i , che fini-
feone con quefla voce; come t^o i lmgham^ 
B u c k i n ^ ^ w , W ú í m g h a m i & c . 

H A M A X O B I I , * nella Geograf ía an t i -
c a , un pópelo che non avea cafe , ra a v i -
vea fopra c a r r i . 

* L a vece e fó rma la da uuu^a, cocch'io , 
o carro) e ¡2ios v i t a . 

G l i hamaxobii i ch iamat i anco hamaxobl-
ta , furono un popólo antico della Sarma-
zia Europea, che abitava la parte raeridio-
n a í e della Mofcovia ; e che in vece di ca
fe j avea una fpezie di tende faite d i cuo-
i o , c attaccate fopra c a r r i ; per e fíe re pron-
t i a cambiar d i í i t o , ed a viaggiare da un 
luogo- al!' a l t r o . 

H A M L E T , d i m i n u t i v o di ham , fígnifi
ca un piccoio vi l laggio , o piíi torto una 
parte di un v i l l agg io . Ved i H A M , C V I L 
LAGGIO. 

* Spelmano su guefle parole , moflrando 
la differenza i ra v i l l a integra , e v i l la 
d imidia , e hamleta , dice , Hamle ta 
vero , quae medietatcm fr iborgi non 
o b t i n u i t , hoc ef t , ubi q u i n q u é capita
les plegii non depr tbenf í fint . Lo j la~ 
tuto Exon. 14. E d w . I . ccmwemora que-

fia parola cosí y L t s noms de tou íe s Jes 
v i l l e s , & ham'ets que íon t en fon wa-
pentake. 

H A M M O C K 9 o H A M A C , una fpezie 
d i lette penfile 3 fofpcfo i ra due alberi , 
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due flanti, due u n c i n i , o fírailí; che mof
lo fi ufa nel l ' Indie Occ iden ta l i , cd anche 
a bordo de' va fcc l l i . 

G l ' I n d i a n i fofpendono i loro hammock 
ad alberi , e cosí fi a í l i cu rano dalle fiere , 
e dagi' infe t t i velenofi , o n o c i v i , che ren-
dono aííai pericolofo i l d o r m i r é , o g i ace í e 
ful terreno. 

I popoli del!' Ifole Car ibb i fono in efíre
mo fuperftiziofi fu! fatto \oxo hammocki ? 
e non ¡i fanno fenza mol te ce r imonie . —• 
A d ogni e ü r e m i t a della fianza mettono de' 
facchi di cenere; fenza di che, la loro opi-
nione é , che V hammock non durerebbe. Se 
mang ia í f e ro de ' f ích i fopra un hammock , ere-
dono ch 'egl i fi guafterebbe, o marcirebbe : 
non ardifeono né pur di mangiarvi pefee 
che abbia buoni d e n t i , credendo che i l loro 
hammock fi traforerebbe prefio , e fi logo-
rerebbe t u t t o . 

Secondo i l P. P lumier , che fpeíTo fi é 
fervito d'un/;¿ÍW»W^ n e l l ' I n d i e ; V hammock 
confifie in un grande e forte cop r i l e t t o , o 
coltr ice di bambagia , di circa fei piedi i n 
quadro: ne' due oppofii lat í v i fono de 'gan-
ci , o r i tegni del!' ifieífa robba , per mezzo 
a' qual i feorre una cordicella ; e di quefia 
fon formati degli a i t r i g a n c i , che t u t t i i n 
fierne fi l égano con una corda; e cosí tu t ta 
la macchina fi attacca a due alberi v i c i n i , 
nella campagna ; o a due uncini , nelle 
cafe. Quefia forta di l e t t i ha t u t t i g l i u f i , 
fervendo a un t rat to , e per let to , e per 
coltr ice , e per lenzuola , e per o r i g l i e r e , 
& c . 

I I A M U S o HAMULUS , un uncino . V e d i 
A M O , e UNCINO. — I chi rurghi fi fervo-
no d' un i f i rumento da lor chiamato hamus, 
per efirarre la creatura dall ' Ute ro ne 'pa r t i 
d i f f i c i l i . 

H A N A P E R , o HAMPER , un ufízio nel
la Cancdler ia , che corrifponde in qualche 
parte al fifeus de' R o m a n i . V e d i C A N C E L 
LERÍA , e F i s c o . 

Cierk O/HANAPER , alie vohe chiama
to IVarden of the hanaper, é un ufiziale o 
m i n i f i r o , che riceve tu t to i l dinaro dovu-
to al Re , per fuggcliar carte , patenti , 
commíff ioni , e mandati ; ed aíiifte o fer-
ve al cuftode del figillo & c . egli parimen-
t i prende i n fuá cufiodia tut te le carte , 
& c . figülatc, ch ' e i riceve in facchi ; roa 

ant i -
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anticaracnte riceveva in panieri (hampo's ) 
ficcome aicun penfa ; lo che diede la de-
nominazione alia car ica. 

H A N D H A B E N D , ne 'noflr i c o ñ u m i a n -
t i c h i , dinota uu ladro prefo o t rovato ful 
f a t t o . 

H a n Á , o Hond habend , dalla voce Sal-
fona, feoxt^ mano ' c í 8 ^ ^ avente ' 
é una circoíianza di furto m a n i f e í l o , quan-
do la perfona é prefa col maimr , o mamo-
ver ( f u r t o ) cioé con in m a n í la cofa rub* 
bata ( i n his hand) nelle m a n i . ) 

E ra ron ufa la parola hand habend neU1 
Iftetto fenfo: fe. Latro manifeftut. 

Cos í in F le ta , T u r t u m manifejlum efl ubi 
aliquis latro deprehenfus feifitus de aliquo la-
trochiio hand-habbinde, & back-berinde , 6^ 
infecutus fuerit per aliquem cujus res i l l a fue-
t i t Squa dicitur fachorgh , & tune licet infe-
cutori rem fuam petere criminaliter ut fu ra -
t am . L . I . c. 38. §. 1. 

H A N S E A T I C O . Ved i ANSEÁTICO. 
H A R B I N G E R , un ufíziale della Cafa 

del R e , i l quale ha quat t ro fervidori fotto 
d i sé , e viaggia í nnanz i alia Corte quand' 
ella é i n moto , e i n giro , co l l ' avan-
í agg io d' una giornata , per provedere d ' 
a l l o g g i , & c . 

H A R I O T , * o H E R I O T , un debi to , od 
una fervi tü , che íi efíge dal Lord , o Si-
gnore nella morte del fuo fíttajuolo o vaf-
ía l lo { t e n a n t ) ; e che coníifte nel m i g l i o r 
a n í m a l e , che i l fíttajuolo poífedea al t em-
po della fuá mor t e . Ved i S E R V I C I O . 

* Cok fopra Lit t letón ojferva , che 
her iot i n lingua Sajfona e chiamato 
ftejie&eaZj q . d . la beñia del padrone, 
ma quefla ojfervazione ad a l t r i non pla
ce ^ 1 qual i allegano, che )¿€JlQj inSaffo-
ne ftgnifica armata , e ' ^ f t C j una 
marcia , o fpedizione ; e che i l Saffons 
5^€Jie^€ai?í> donde noi deriviamo i l nojiro 
h a n o t , fignificava p r o v i ñ o n e per la guer
ra , od un tributo , o fuffidio , dato a l 
Signare d? un fondo, per poterft egli me-
gho preparare al ia guerra . Erat enim hs-
r i o t u m mi l i ta r i s fupel leí l i l is praeita-
t i o , quam obeunte vaífalio , dominus 
reportavit in fui ipfius mun i t i onem , 
dice S p e l m a » . Per le leggi d i Canuto , 
T i t . ¿ k H e r i o t i s , appare > che nellamor-
te dé1 ricchi Signori d i quejia Nazione , 
tanto d i cavalU € d armi f t dovea paga-

Tom. I V . 
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fv?, quanto nella loro rifpett iva v i t a era» 
no tenuti a mantenerne per fervigio del 
R e . V e d i B E L I E F . 

M a hariot i n oggi totalmente fí prende 
per un a n í m a l e , che i l L o r d per confuetu-
dine trafceglie da t u t t i i beni o m o b i l i del 
fuo fíttajuolo difonto ; c ioé o un cavallo 5 
o un bue , od altro ; ed in alcuni fondi , 
i l m ig l io r mobi ie , d ' a r g e n t e r í a , d i g i o i e , 
e í i m i l i . 

H A R L O T , * una donna , dataal l ' incon-
tinenza , o che íi fa un meftierc di prof t i -
tu i r i l fuo corpo . Ved i C O R T I G I A N A . 

* L a parola credefi ufata per i l d iminu t i 
vo whorelet ( a l i t t le whore ) una cor-
t ig ianel la . A l t r i la dirivano da Ar l e t -
t a , árnica d i Roberto Duca d i Norman-
d í a y e madre d i Guglielmo HConquifia-
tore : Camdeno la d i r i v a da un Arlothzí 
concubina d i quefio Guglielmo . A l t r i daW 
Italiano A r l o t t a , una ardita meretrice , 

H A R O , * H A R O U , O H A R O L , neile leg
g i o confuetudini N o r m a n n e . Clamor de H A -
R O , é un grido , od una formóla d ' i m p l o 
rare l ' a j u í o della g i u í l i z i a , contro la v i o -
lenza di qualche ofFenfore, che a ü ' udire la 
parola haro, é obbligato a defiílere , fotto 
pena d'effere feveramente punito per i l fuo 
o l t ragg io , ed a comparire colla parte offe-
fa davanti al g iudice . V e d i C L A M O R . 

* L a parola haro comunemente vien d i r i -
vata da ha , e ruol , fupponendo c t i el
l a f ia una invocazione della fuprema p9-
te j lh , perché f i a dato ajuto a l debole con
tro i l forte e ció a occafione d i Raou l 
( o Rollo ) primo Duca d i Normandia 
verfo P anno 912 . i l quale f t re fe rifpet-
tabile a fuoi f u d d i t i per la feveritet 
della f u á giuftizia ; COSÍ che lo chiamava-
no od invocavano anche dopo la f u á morte 
quándo veniva lor f a t t a qualche violenza 
od opprefftone. Gugl. Guiart parla deW 
ha rous , o ha roul come d uno f i r ida 
mi l i t a r e , pr ima imtodotto nella Neuj i r ia 
d a i N o r m a n n i , fotto la condotta d i Raou l 
(Ro l lone ) . A l t r i d i cono , che , l u i v í 
ven te , fi ufava gridare a Raou l y v i c i 
to a comparire davanti a R a o u l ; perche 
egli amminifirava la giufi izia fuo i f udd i 
t i i n perfona. M a a l t r i , comeCafeneuve ̂  
tengono per falfe tutte quefle eíimologie y e 
fuppongono che la parola haro , fii fiata un 
grido od un1 invocazione moho tempoprima 
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del Duca Raoul , Alcuni la diritano da 
Harola Re di Danimarca , che neW an-
no 8 2 6 , fu fatto gran Confervatore delta 
giufiizia a Mogonza : altr't dal Danefe 
aa rau , ajutatemi j grido alzato da 
Normanni j nel fuggire da un R e di D a 
nimarca , chiamato Roux , che fi fece 
Duca di Normandia, 

L e lettcre cklla Cancellaria Franccfc han-
no comuncmente q u e ñ a claufola , Non ob-

fiant clameur de ha ro . 
L ' haro avca anticamente una tal forza , 

€he un pover' uomo nella C i t t a di Caen , 
ehiamato AlTelin , in v i r t u di tal grido , 
fermb i l corpo di Gugl ie lmo Conquif tato-
r e , ncl bel mezzo de' fuoi funera i i , per fin 
a tanto che i i fuo figliuolo Enrico ebbe 
sborfato i l valore del fondo controverfo ; 
che fu quello a p p u n í o , su cui fu fabbrica-
ta la Cappel la , dove egli fu fepol to . 

H A R P O C R A T I A N I , fetta d' eretici 
men tova t i da Celfo ; g l i í k í í i che i C a r -
pocratiani. V e d i C A R P O C R A T I A N I . 

^ H A R U S P E X , o Arufpex , ne l l ' ant iehi-
t a , un facerdote , o d i v i n a t o r e , i l quale 
guata attentamcnte e con fulera le inter io
ra degli a n i m a l i , particoiarmente 1' in ter io
ra delle v i t t i m e ; per trovar fegni o i n d i -
cazioni di qualche cofa, che egli ha d 'uo-
po di c o n o í c e r e . V e d i ARUSPICI e D I V I -
MAZIONE . 

Cice rone , de Divinatione , L i b . 11. fpie-
ga !a dífferenza tra aufpex , ed arufpex. 
V e d i AUSPICES. 

H A S T I V E , termine Francefe , qualche 
vo l ta ufato nel l ' Inglefe in fignificato di tem-
peftivo , di prefto ; cioé di cofa che viene 
avanti i l tempo o la ftagione ordinaria . 

I f r u t t i t empef t iv i , haflive fruits, fono le 
fraghe, le cera fe & c . — A b b i a m o anco de' 
p i f e l l i , o etex tempejiivi) hafiive peas ^ & c . 

H A V E N , * un porto di m a r e , o r ice t to 
o ricovero per le n a v i . V e d i PORTO. 

* L a vece e derívala dal Saffone "fayjSWSj 
o dal Germánico hafen , o dal Francefe 
havre ; che. tutti fignificano la fkffa 
cofa. 

H A Y B O L E * , o H E D G E B O L E , ne' c o ü u -
i n i a n t i c h i , una mul ta , o pena e compen-
fazione per lo aver ro t to le fiepi ; o piut-
tofío un d i r i t t o di prendere i l legnarae ne-
ceífar io per fare deile fiepi , c ioé d i r i t t o 

H E A 
fpettante al vaíTalIo o fiítajuolo si In vi ta 
come ad tempus; benché non fia flato efpref-
fo ne l l ' a f f i t t o , o p ig ionc . 

* E1 mentovata nel M o n a í l . 2. T o m . 
pag. 134. & concedo ci ut de bofeo 
meo heybot , & c . — NeW ifieffo luogo , 
husbote fignifica un diritto di prender 
legname per rifterare la cafa. 

H E A L F A N G * , nc' noftri an t ich i C o -
flumi fignifica collifirigium , od i l gafligo , 
detto of the pillory , della berlina . V e d i P i L ' 
LORY . 

* L a vece % compofla di due parole Saffone, 
ha l f , eolio , e fangen , conteneré , poena 
feilicet qua a l icui eollura' ftringatur . 
Vedi COLLISTRIGÍUM. Nella carta di 
Canuto la parola healfang ha un altro 
fignificato, de Forefiis cap. 14. Et pro 
culpa folvat regi dúos folidos efuos 
Da n i vocant helfehang. 

HEALFANG * , fi prende anche per u n 
g a ñ i g o pecuniar io , in commutazione della 
pena della berlina ; e decfi quefla mul ta 
pagare o al Re , od al principal Signore. 

* Q u i fa 'fum reftiraonium dedit , red-
dat regi vel terrae domino healfang , 
Leg. H . I 

H E C A T O M P H O N I A * , E K A T O M í O -
N i A , un facrifizio antico tra i Meí fen j , 
offerto da coloro che avean' uccifi cento ne-
m i c i ira bat tagl ia . V e d i SACRIFIZIO. 

* L a parola vien da ÍKCÍTOI/ cento , e 
epoviva, ammazzare. 

H E C T I C A * , E T T I C A , o Febre ettica , 
nella Medicina , una forte di febbre ieota 
ab i tua l e , che ha la fuá fede ne' fol idi , e 
gradualmente ne depreda e ne confuma la 
fofianza. V e d i F E B B R E . 

* L a voce e greca, gjtT/xof , formata da 
¡¡gt-s habi tus , qualita difficilmente fepa' 
rabile dal juo Joggetto. 

La febris heílica luule accompagnare lo 
f m a g r i t n - o t o , o la con fu n? ion e . Vedi T Í 
S I C A . — Secondo i l D o t t o r Q u i n c y e l l ' é i l 
rovcfcio di quelle íebbri che provengono 
da una pkthora , o da una foverchia pie-
nezza : Eífendo ella accompagnata da una 
condizione o Oato de' d u í t i c íc re tor j trop-
po n l a í f a t i , e particoiarmente di quei del
la cute , per ove tanto fuor ne difeorre < 
che non lafcia ba(levóle re í i í lenza nei vafi 
con t ra t t i l i , per maniencr i i fuífigientemen-
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te dlfiefi ; cosí che hanno piu rpefTe vibra-
z i o n i , agitano rnaggiormetue i A ü i á i , e h 
á í t e n u a n o e fcaldano. 

I I r imedio confiae nel daré un tono p m 
faldo ai fo l id i , e ingroíTare , o agguignere 
maggior volume ai fluidi, e cosí recarh a 
ij i-gliore c o n f i í k n z a ; io che íi ta col mez-
zo de' bdfamici , degh agglutin.anti , e de 
c ib i d'otcirao n u í r m i e o t o . — O g m evacua-
l i o n e qul é c a t í i v a . 

La dicta laí tea é mol to raccomandata neil 
het t iche, c particolarmente del latte d' afi-
nel la , come i l meno vifeido e pe íante . I I 
Po t to r Baynard propone i l latte d i burro , 
come un fuccedaneum al latte d'afinella . Se-
condo lu i , egii corrifponde alia maggior 
parte deile indicazioni in que í lo c a í o , eli'en-
do che rinfrefea , ume t t a , nutrifee , & c . A g -
glugne , che ha cono íc iu to molte perfone 
guarite da ettiche pertinaci , con un cont i 
nuo ufo di quefto la t te . Ved i ANTI E T T I C O . 

H E D A G I U M * , anticamsnte fignificava 
una gabella , che 11 pagava ad un qualche 
por to , o patío di fiume , o ad un qualche 
m o l o , o fpiaggia d i eífo ( quefti p o r r i , o 
luoghi di carico , o sbarco ne' fiumi fono 
chiamat i in Inglefe H y f / ; , o w h a r f ) per met-
tere in térra mercanzie , effetti , & c . V e d i 
H Y T H , W H A R F , & c . 

* L a parola ¿ farmata da heda ( a hy th ) 
un porto, o luogo d i sbarco i n un fiume . 

D a una ta! gabella , qualche volta crano 
accordate deile efenziom dal Sovrano a de' 
part icolari , e a delie Societa. 

H E G I R A * , nella C r o n o l o g i a , una é p o 
ca celebre, u ía ta da g l i Arabi e da' M a o -
me t t an i per computare i l tempo. V e d i E-
POCHA. 

* L a parola e A r a b k a ^ forwata da ft^in 
hag i r ah , f u g a ; da ^ j n faggire •, lafcta-
re t i proprio paefe , la f u á famigl ia , i 
fuo i amici i & c . 

L ' e v e n t o che diede occafione a q u e f t ' é p o 
ca fu la fuga di M a o m e t t o dalla Mecca . I 
magiftrat i d i quella C i t t a temendo che le 
d i l u i i m p o ü u r e ecci taífero una fcdizioTie , 
r i folvet tero di fcscciarlo; e ne vennero a 
capo nell 'anno del N . S. Ó22 , la fera del 
di 15 o i d di L u g h o . 

Per tendere q u e í t ' é p o c a d i maggior c ré 
di to e venerazione , afFcttavano i Maoraet-
t a n i d i ufare la parola htgira i n un part icq-
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lar fenfo, per un at to di r e l i g l o n é , con cui 
un uomo abbandona la fuá patria , c cede 
alia violenzade'perfecutori e de 'nemic i del-
la fede : Aggiungono che e í í endo allora i 
Carashiti i l part i to p iu forte nella C i t t a , 
obbligarono i l lor Profeta a fuggíre , non po-
tendo foppomre ch ' eg l i abol i í íc 1 ' i do l a t r í a . 

Quefta fuga non fu la pr ima ; ma la p iu 
famofa. Ella fuccedetts n e ü ' a n n o 14 dopes 
ch ' eg l i ebbe afifunto i l carattere di profetas 
d 'appof tolo , e promulgata ¡a fuá naovare-
l i g i o n e . Ved i MAOMETTISMO . 

G l i Or ien ta l i non s'accordano con noi t 
quanto al tempo dell'¿í-^/Var. T r a i M a o m e t -
tani , Araafsi ia mette neU'anno di G r i l l o 
650. e dalla raorte d i Moss , 2347 i e Ben 
BalTem, neU'anno del mondo 5800 , fecon-
do i l computo Greco . T r a i C r i í l u n i , Said 
Ebn B a t n k riferifee f hegira a l l ' anno d i 
C n f t o 614 , e della creazione 6114. 

Khondemir r iferifee, che fu O r n a r , íl fe-
condo C a l i f o , che prima í labi l i Vhegira per 
un 'Epoca , e ordinb'che fí contaífero g l i an-
n i da eífa : nel tempo ch ' egli fece q u e í l o 
decreto, n 'erano gia feorfi f s t t ' a n n i . Que-
tto ftabüimento fu fat to ad imi taz lone de* 
Cr i f t i ao i i i quali , in que ' tempi , contava-
no i lor' anni dalla perfecuiione d i Dioc lc -
z i ano . V e d i M A R T I R E . 

M a v i é un' altra hegira , e p iu antica , 
b e n c h é di minor nome e celebr i ta : M a o 
m e t t o , neU'anno 14"10. della fuá M i f l l o n e , 
fu obbligato di abbandonare Medina : I 
Corashi t i s' erano oppoí l i fempre a l u i con 
fommo v i g o r e , come contro un novatore , 
ed un difturbatore della pubblica pace . M o l -
t i de' fuoi difcepx?li, non fo í lenendo d' ef-
íere creduti feguací di un impoftore , g l i 
dimandarono licenza di abbandunare la C i t 
t a , per t i m o r d ' s í f e r e sforzati a r inunziare 
alia propria r e l ig ione . Q u c í U r i t i ra ta fa la 
pr ima hegira. Q u e ñ e á ü i hegi re íono ch'n-
roate dai Maomc t t an i nel loro linguaggto 
hegiratan. 

G l i anni dcl l ' Hegira conftano folamente 
d i 354 g i o r n i . Per ridurre quefta forte d'an-
n i al Calendario G i u ü a n o ; c ioé per trova
re a qual a n n o G i u l i a n o corrifponde un da
to anno dcll1 í / ^ / m , riducete 1'anno dell ' 
Egira dato i n g i o r n i , mohiplicando per 3 54» 
d iv íde te i l prodotto per 365, c dalquoziea-
te fottraete 1c i n c l i n a z i o n i , c ioé t an t i gior-
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n i q uanti v i fono qua t t r ' ann i nel q u o z í c n t e ; 
c finalmente al r d i d u o aggiugnete 6^^ . V e 
d i ANNO . 

H E I R ( hans ) te rmine Inglefe , n e ü a 
Jegge nortra comune ; eche fignifíca uno i l 
quale íuccede , per d i r i t t o di fangue , nelle 
terre , o nelle poffeífioni , in fce , ( o come 
feudo) di qualcheduno . V e d i FEUDO. 

Imperocdie nulla paíía nella Legge comu
n e , jure haredi ta th) fe non i l feudo . Ved i 
FEUDO , e F E E . 

Perla legge comune , adunque • un uomo 
n o n pub eíícre herede ( he i r ) ne 'bcn i o nc' 
beftiami ; imperocché , hieres dicitur ab hce-
reditate; i 'eredita denomina V ere de . V e d i 
EREDITA1 • 

Ogni Erede ( h e i r ) che ha terre per gius 
(di difeendenza , é obbligato cogli a t t i de' 
fuoi m a g g i o r i , fe é nominato ; cíTendovi la 
maffima , che qui fent i t commodum fenüre 
debet & onus. 

I m o b ü i , i b e ü i a m i & c . fi danno per 
t e í l a m e n t o , a chi piace al Teftatore ; ai-
t r i m e n t c rellano alia difpofizione del! 'ordi
nar io , per eíTer d i í t r ibui t i come egli i n co-
feienza giudica i l m egli o . 

X«/?HEIR , u l t i m o erede . V e d i LAST 
heir . 

H E Í R - L O O M , * ne' no i l r i l i b r i legali , 
íignifica quegn a r red i , o quelle fupellett í l i do-
meftiche , che non fono i n v e n t a r í a t e dopo 
)a morte del propr ie ta r io ; ma vengono ne-
ce íTar iamcnte a l l ' erede infierne colla caía , 
V e d i HEÍR . 

* Confuetudo hundredi deSt re t ford , i n 
com. O x o n . e í l quod hseredts tenemen-
t o r u m infra hundredum prasdi&urn e x i -
í t en t . poft m o r t e m an tece í fo rum fuo-
r u m hnbebunt, & c . p r i n c i p a ü u m , A n -
glice an heir-loon,e, v id . de quodann ge
nere catal 'orum , u tcnf i l ium & c . O p t i -
m u m plauflrum , o p t i m a m carucam , 
o p t i m u m c iphum , & c . Coke fopra L i l i -
l e tón . 

H E L E P O L I S * , ne l l ' an t i ch i t a , una mac-
china mi l i t a re per abbattere le mura d'una 
piazza a í ícd ia ía . 

* L a parola c Greca ^ éxcffoXís / compo/ta 
dalle veci ÍKUV , prendere , eiroKis, c l t t a . 

V helepolis , come é deferitta da DÍGdo
ro di Sicilia , & c . pare che non fia flata 
al tra cofa , che 1' arle te » coa un tavolato 
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fopra , o fofiit to per coprirlo , acciocche non 
po té i s ' eífere meífe a fuoco , ed a fine d i 
tenere al coperto ed al ficuro coloro che 
10 maneggiavano. V e d i A R I E T E . 

A l c u n i vogl iono che foífe una combina-
zione di due o tre arieti , che fi raovean 
su grandi e fort i r u ó t e , coperti per t u t t o , 
ed i l coperto ñeífo foderato di pe i l i c rude . 
A vea diverfe punte o l e ñ e di ferro , cclle 
quali fi facea l 'cfecuzionc 5 ed era f ó r m a 
la mol to fimilmente ai fu imin i , come g l i 
rapprefentano i p i t to r i . D e n t r a v' era un 
gran numero di foldati , che la cacciavano 
e fofpignevano a forza di braccio e col mez-
zo di corde, violentcmente contra i ! m u 
r o , dove fi voleva far breccia . 

A l t r i vogl iono che Vhelepolis fia un neme 
g e n é r i c o , che comprende tutte le macchine 
úfate dagli ant ichi nello a í íediar le C i t t a , 
ficcome fra noi i ! nome d' art iglieria i n -
chiude tu t te le forte di arme grandi da fuo
co . — M a quefia epinione é pr incipalmen
te fondata fopra 1' origine del n o m e , e non 
s' accorda con le minute e part icolan é z -
ferizioni dell ' helepolis , che trovan fi negí t 
an t ich i Scr i t to r i . 

L' i nvenz ione ácW helepolis , e di diverfe 
altre macchine militan" , viene aferitta a 
D e m e t r i o ; lo che , oltre i l gran numero d i 
C i t t ^ , c h ' e i prefe con effa, diedcgli la de-
nominazione d i Demet r io Poliorccte , cioé 
Prenditore di C i t t a . 

H E L I A C A * , ne l l ' an t i ch i t a , crano fa-
c r i f i z j , ed altre fefte, che fi compievano in 
cnore del S o l é . V e d i SOLÉ, e FUOCO. 

* L a parola e formata dal Greco i]\t$? , 
S o l é . 

H E L I A C O » , ne l i ' añ i -onoro ia ( — Ort» 
HELIACO d 'una fieüa, d1 un pianeta & c . é 
11 fuo ufeire od e m e r g e r é fuor da' raggi , e 
dallo fplendor del Solé dove rtava nafeofla ; 
o cib fi faccia per lo recefib del Solé dalla 
flella , o della ftelia dal Solé . V e d i L E 
VAR-E . 

* L a parola e derivata da ¿KIOÍ , S o l . 
Tramontare ( occafus ) HELIACO , é 1'en

trar d 'una flella, o 1'immergerfi nei raggi 
del Solé , e diventar cosí incofpicua, cioé 
i n v i f i b i l e , per la luce maggiore d i quel l u -
m i n a r e . V e d i TRAMONTARE. 

U n a flella fi leva heliace , quando dopo 
d' eífere flaca in congiunzione col Solé , ed 

eflerfi 
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efíerfi pcrclb refa i n v i f i b i l e , íl dilunga a 
tal d i í l anza da iu i , che nella r m t n n a ella 
fi vede avanti i l nafcer del S o l é . 

L ' i í leffa dicefi che t r a m o n t i , quan-
do s' avvicina tanto al Solé , che in effo 
afcondefi. Cos í che i n r igore , i l nafccreed 
ií tramontare heliaco , non fono altra cofa 
che apparizione, ed occultazioae . V e d ! O c 
CULTAZIONE, 

I I na fe ere ( ortus ) heliaco della Luna , fuc-
cede q'liando ella arriva i n difíanza di 17 
sradi da! So!e; per gl i a l t r i pianeti fi richie-
de una di í íanza d¡ 20 gradi : e per ie í íeüe 
p\u o meno , fecondo che fono maggiori , 
o m í n o r i . Vedi LUNA , PiANEXA , e STELLA . 

Per trovare i l levar ed i l tramontar HE-
XIACO j col mezzo del Globo , vedi GLO
BO . —- G l i an t ich i computavano , che una 
í tcl la , ira i T r o p i c i , me i t e í í e quaranta gior-
i i i prima che foífe disbrigata da'raggi del So
lé , e diveniíTe cofpicua d i n u o v o , o v i f i b ü e . 

Efiodo fu i l pr imo a fare quedo c o m p u t o ; 
e g l i a l t r i feguitaron l u i . I I periodo di que-
fli antichi mo i to s1 accofía al computo de' 
raoderni: i m p e r o c c h é i l Solé avanzando qua-
fi un grado ogni g i o r n o , per 20 g iorn i v i fi 
a w i c m e r a , do o o i l tramontare heliaco della 
ñ e l l a ; e per al tr i 30. g iorni fi r i t i resa , final 
nafcere o levare heliaco. 
_ H E L I A S T E S * , E l i a j l i , nel l ' ant ichi ta 
furono U f l z i a Ü , o M a g i í k a t i d' A t e ñ e , che 
formavano una Corte od un T r i b u n a í e e 
Conf ig l io di 500 perfone , o G iud ic i , che 
s1 informavano de' negozj c i v i l i , 

* Ulpiano ci da due Etirnologie d i quefla 
voce : alcuni dic egli , la dirivano da 
vKios¡ hel ios, Sol ; e credono che foffero 
cosz chiamati perche fedevano alT ana 
feoperta , m v i / i a del So lé . Ulpiano fief-
fo vuol piuttojlo derivare heliatles da 
'Hxia io í , helicea, // luogo dove f i tenea 
quefio Configlio : ed b é l i c a da '£ki£& , 
io raccolgo o raduno , da ¿LKIS , fatis . 
La Corte degli heliafli era una delle fei 

c i v i l i g iur isdiz ioni d ' A í e n s , e quelia avan-
t ' cui fi portavano d' ordinario le m a l c r i é 
deila rnagglore impor tanza : cosí che era te-
puta per i ! pr imo e piíi confiderabile di tu t -
t i i T r i b u n a l ! c i v i l i . Le trasgreffioni della 
gente mil i tare eran puré davanti agli heliafli 
p o n a t e . 

, H E L I C E , ' E A I K H , nell ' AHronomia , 
f j í k í í b che Urfa major, Ved i Uf^SA . 
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H E L I C O I D E P a r á b o l a , o la fpiraíe pa. 

rabol ica , una curva che nafce da una fup-
pofizione dell ' aíTe delle comuni Pa rabo le 
A p o l l o n i a n e , ripiegato in g i ro dentro la pe
riferia di un c i r co lo . V e d i PARÁBOLA. 

La Pa rábo la helicoide, adunque é una i i -
nea, che paila per i ' efiremitadi del i ' o rd i -
na t a , che allor convergono verfo i i centro 
del detto c i r co lo . 

Supponcte , e. gr^W&ttt della parábola co-
raune eíTere piegato nella periferia del c i r 
colo B D M C Vedi T a v . Coniche , fjg. r 1, ) 
allor la curva B F G N A , che paíía per V 
e í i r emi t ad i d e ü ' o r d m a t e C F , e D G , che 
convergono verfo i l centro del c i rcolo A ; 
co í t i tu i lce quel che noi chiamiamo la para-
bola hdicoide, o fpirale. 

Se 1' arco B C , come un ' abfcuTa , fía 
chiamato A-, e la parte C F del ragg io , co
me un1 ordinata ad e í í a , chiamif i y ; la tía-
tura di queda curva fi efprimsra coU'cqua-
zione l x — y y . Ved i CURVA , ed EQIJA-
ZÍONE . 

H E L I O C E N T R I C O * Luego , d 'un pla
ne ta , é i i l u o g o , in cui i l planeta parereb-
be eíTere, fe ii guardaí íe dal centro del So
lé : Ovvero i l punto del l ' ec l í t t ica , in cui 
apparirebbe eíTere un planeta che fi vedeíTe 
dai S o l é . 

* Voce compoflet da HKIOS Solé , e mvrpw 
cen t ro . 

I i luogo heliocéntrico coincide adunque col
la Longi tudine di un Planeta veduto dai So
l é . V e d i LONGITUDINE, e PÍA NETA . 

H E L I O C E N T R I C O Longitudine d? un 
Planeta , é i ' inciinazione della linea t i rata 
i ra i l centro de! Solé ed i l centro di un 
planeta , al piano deli ' eclittica . V e d i LA-
TITUDINE . 

La Lati tudine Heliocéntrica di un planeta 
fi determina cosí . — Se i i circolo K L M 
( Vedi T a v . Aj i ron . f ig . 6 i . ) rapprefenía l ' ó rb i 
ta della t é r ra a t torno del S o l é , c i ' i n t e r io re 
A N B « , fia cosí poda , che fia incl inata 
al plano del l ' a l t ra (pe r la qual ragione ella 
sppare nella forma di un elliííe ) quando i l 
planeta é i n N od ( i quai punt i fi chía-
mano i fuoi m d i ) egli apparira nel l ' ecl í t 
t i c a , e cosí non avera l a t i t ud ine ; fe fimo-
ve verfo P , a l iora , e í íendo veduto dal So
l é , patera declinare dall ' eclittica , od aver 
l a t i t ud ine ; e 1'inciinazione della linea R P , 
al piano del l ' ec l i t t ica , é chiamata la l a t i t u 

dine 
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d iñe heliocéntrica del Planeta ; e la mi fu ra 
d i effa é i ' angolo P R y , í u p p o n e n d o la l i 
nea V q effere perpendicolare al piano deü 
c c ü t t í c a . 

Que í i a latitudins heliocéntrica andera con
tinuamente crefcendo, finché a r r iv i al pun
to A , che chiamano i l l imi te ^ o la fuaef t re -
ma o maffima eftenfione; ed a l lo rd i nuovo 
ice mera finche a r r iv i ad effer nulla in N ; 
dopo di che crefeera di nuovo finché venga 
i n B ; e finalmente, di nuovo crefeera, fin
ché 11 pianeta venga ad eíTere in & c . 

H E L Í O C O M E T E S , Cometa del S o l é ; un 
f e n ó m e n o alie volte oflTervato, nel t ramon
tar del Solé ; cosí denominato dallo Stur-
m i o c da Pylen , che i 'avean vedu to , atte-
íoché pare che faccia una cometa del S o l é ; 
c ioé una gran coda, o colonna di l uce , at-
xaccata o íbfpefa a quel l umina re , e che fi 
trafeina dietro a l u i nel fuo occafo , mol to 
í i r a i l m e n t e alia coda di una cometa . V e d i 
COMETA . 

In. quella , ofíervata da M . Pylen a Gryps-
wald ia , a' 15. d i M a n o nel 1702 , alie 
ore 5 dopo m e i z o d i , l ' e ü r e m i t a che toe-
cava i l Solé era í b i a m e n t e mezzo d i á m e t r o 
del Solé l a rga ; rna i ' a l t r a eftreraita, oppo-
11a al S o l é , mol to piu larga . La fuá lua-
ghezza oltrepaífa dieci diametr i del Solé ; 
e movevafi nell ' i í leffa femita , che i l S o l é . 
11 fuo colore era giallp , v ic ino al Solé , e 
p iu ofeuro in d i í h n z a . Vedevafi fojamente 
t i ipinta fulle piu tenui e piu alte nuvole : 
un piccolo Telefcopio fác i lmen te feopriva 
ehe non v i era niente d' efla su ¡e nuvole 
p i u den fe e piu baffe ; abbenché l ' occhio 
nudo non difeoprifíe a l t re t t an to . Duro nel 
fuo pleno v i g o r e , lo fpazio di u n ' o r a , e poi 
gradualmente fi d i m i n u í , 

H E L I O S C O P I O * , nc l i 'Op t i ca , una for
te di te lefcopio, peculiarmente accomodato 
per oí fervare i i S o l é , fenza pregtudicare a i l ' 
© c c h i o . Ved i TELESCOPIO . 

* L a parola e compofia da VKIOÍ , S o l é , e 
a-AiK voiácti, video , fpecro . 

G h heliofeopj fono n e c e í f a r j , n e l l ' o í f e rva -
je i f-.noaun i del Solé , come le fue mac-
chie , g l i eclifíi &G . Ved i SOLÉ , MACCHIA , 
ECLISSE , & c . 

V i fono varj appa ra í i per queda fpezie 
d i telefeopj. - EflTendo che i ve í r i co lora t i 
t rovanfi d iminu i r é la forza de' raggi del So
lé ; per fare un hsliofcopio , baila che am-
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bedue i v e t r i , T o b b i e t t i v o , e l 'oculare de 
te lefcopio, fíen colorat i ; i l p r imo e. pr. di 
r o í í o , e 1' altro verde . 

M a eífendo anche ncceí f i r io che i ve t r i 
ficno ben trafparenti , ed egualmentc colo
r a t i , i l che di rado accade ; 1'Hevelio ha 
preferito i l fervirfi di due vetr i piani colo
r a t i , con un pezzodi Caria í r a m m e z z o , o le
gad o cementati affieme , ed applicati da-
vant i i l vetro o b b i e t í i v o . 

I I D o t t o r H o o k e , in un trattato fopra g l i 
heliofeopj, raccomanda q u a t í r o vent i r i f let-
t en t i pofti nel t u b o ; cg!i offerva, che con 
quefti , la forza de'raggi é cosí indebolita , 
che folamente con una 256.ma parte della 
forza d' eííi é 1' occh ío coipi to : un tale 
heliofeopio vien da lu i preferito a t u t t i g l i 
a l t r i . 

I I m é t o d o del Signor Huygens é mo l to 
piu fací le : • — E g l i non fa fe non annerire 
1' interno del vetro obbie t t ivo del telefcopio , 
con tenerlo fopra la fiamma, o fopra'1 fu-
rao d'una lampada, o candela: ovvero , lo 
c.he é ancor pm c ó m o d o , egli annerifee 
un pezzo di vetro piano , e lo tiene tra 
1' ocuUre , e i l vetro obbie t t ivo : ovve
r o , c h ' é i l meglio di t i u t i , congegna ed 
unifee i l vetro fu mato ad un alero , con 
un orlo o ílrifcia di carta í r a m m e z z o , per 
imped i ré che 1! ñe ro non fi frsghi v í a ; eadat-
ta ambedue in una capfula , o telaretto , 
per eífere poi applicati a l l ' occhio , ed ai vetro 
ocu'are . 

H E L I O T R O P Í O , vedi ELITROPIA . 
H E L I S F E R I C A LINEA , nella Nav iga -

zione , dmota la linea de' rombi . V e d i 
ROMBO . 

E l i ' é cosí chismara , pe rché ful g loü» 
s' avvo'ge in terno al Polo b é l i c a m e n t e , 
c ioé fpiralmcnte , e fempre pm v i fi av-
v ic ina . 

H E L Í X , nella G e o m e í r i a , una linea fpi-
ra le . Ved i SPIRALE. 

* L a vocee Greca y SAÍ|, e tette ra ímente 
fígnifica un a t torc imento , o r ig i r a -
mento tortuofo j da tKto-aoi , i n -
v o l v o . 

N e l l ' Arch i t e t tu ra , alcuni A u t o r i fauno 
diíferenza tra hel ix , e fpirale-

U n a fcala a chiocciola , fecondo Daviler , 
é un helix , od é helica, quando i gradini 
girano at torno d 'uno ftipite c i l indr ico ; lad-
dove la fpirale s' sggira a i t o m o di un co-
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u o , e continuamente s 'avvicina fcmpre p'.íi 
a l fuo affe. Vedi SCALA a lumaca. 

H E L I X , s'applica ancora n e l l ' A r c h i t e t t u -
ra ai c au l i co l i , o alie picciole volute , íot-
to i l fiore del Capitel lo C o r i n t i o ; chiaraati 
anco u r l l U . Vedi T a v . Archttet. fig. 26. h t . 
D . V e d i anco CAULICOLI • 

HELIX , neli ' A n a t o m í a , é 1 mtero ci r 
cuito od eftenfione deü ' au r í cu l a , verfo i l 
d i f u o n . Vedi AURICOLA, cd ORECCHIA. 

I n oppofizione a c u i , la protuberanza i n 
terna che v i corrifponde é chiatnata Anthe-
i;x Vedi ANTHELIX. 

H E L M O N T I A N U M L a u d a m m . V e d i 
LAUDANUM . 

H E L V E T I C O , quel che ha relacione 
agli Svizzeri , od agli abitatori de 'Canton i 
de' Svizzeri , che anticamente furon chia-
m a t i H e l v e t i i . 

I I corpo HELVÉTICO comprende la repub-
blica degli S v i z z e r i , che conrta di 13 Can
to ni , i quali fanno tante repubbliche pa r t i -
c o l a r i , í enza i ' intervenzione di a l c u n ' e ñ r a -
nea potenza. 

H E L V I D I A N T , una Setta d i Ere t ic i an-
t i c h i , denominata dal loro capo Helvid io , 
difcepolo d ' A u x e n t i o A r i a n o ; i l cui p r i n 
c ip io o dogma d i íHnt ivo era , che M a r i a 
Madre di Gesu Cr i f to non cont inub a (lar 
Verg ine , ma ebbe degli a l t r i F i g l i u o l i da 
Giufeppe. 

G l i H e l v i d i a n i fono chiamati dai C r e c í , 
Ant id icomariani t i . V e d i ANTIDICOMARIA-
MITI . 

H E M E R O B A P T I S T I , una Setta tra g l i 
an t ich i Ebrei , cosí chiamata dal loro ba-
gnarfi ed immergerf i ogni giorno , i n t u í t e 
le ftagioni. V e d i BATTESIMO. 

Sant' Epifanio , che novera quefta per la 
quarta erefia degli E b r e i , oflerva , che in al
t r i pun t i aveano coí loro quafi 1' i íkíTe opi-
n ion i che gl i Scribi cd i Fa r i fe i ; folamente 
negavano la riffurrezione de ' r aor t i , infierne 
co' Sadducei , e fo í lenevano alcune altre 
empieta d i quefti u l t i m i . 

Herbelot ne parla come d' una Setta che 
ancor fuffiae : — I di ícepoli di S. G io : Bat-
t i f t a , dic' egli , che ne' p r i m i fecoli della 
Chiefa furono chiamati Hemercbatt if i i , han-
no coni tu i ta una Set ta , o piuttofto una re-
l igione a parte fotto i l nome di Mendai Ja-
h ta . C o f t o r o , che da ' t iof t r i viaggiatori ven-
gon chiamat i Cr i í l i an i di S. G io : Ba t t i í l a a 
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cagione che i l lor Battcfimo é m o h o diffe-
rente dal n o ñ r o , fono ü a t i confufi coi Sa-
b e i , dai qual i tu t tavol ta differifeono. V e d i 
SABEI. 

H E M E R O D R O M I * , appre í ío g l i a n t i 
c h i , furono rent incl le , o guardie , deftina-
te per la í i cu rezza , e prefervazione dellc 
C i t t a , e d ' a l t r i l u o g h i . Vedi GUARDIA. 

* L * parola e Greca , e^pofrpodios , cem» 
pofta da épipce , giorno , e Spoy-os , cor-
[01 o ronda. 

U í c i v a n o dalia C i t t k ogn i raattina , f u -
b i t o che le porte crano aperte , e t u t t o ' l 
giorno erano in giro con a rmi a t torno del
la C i ñ a ; qualche volta facendo deíle feor-
fe p iu lungi nel pac fe , per veder che n o n 
ñ a í i e r o i n agguato de' nemic i per forpren-
d e r l i . 

HEMERODROMI , furono cziandio u n » 
fpczie d i corrieri , appre í ío g l i an t ich i , i 
quai viaggiavapo un giorno j e quindi con-
í egnavano i loro pacche t í i , e difpacci ad 
un al t ro uomo , che pur correva la fuá 
giornata ; e si di mano in mano , fin a l 
fine del v iagg io . V e d i CORRIERE. 

I Grcci avean d i q u e ñ e forte d i corrie
r i ; u fo , ch 'egl ino avean appre í ío da i Per-
fiani , g l ' inventor i , per quanto riferifee 
E r o d o t o . — Augufto praticb la ñeífa co
fa : a l m e n o , egü ftabill de' corr ier i , c h e , 
fe non fi davano l ' u n 1'altro i l cambio da 
uno a l l ' a l tro g i o r n o , lo facean pero ad 
ogni tanto fpazio , che non era m o k a 
grande. 

H E M I , parola ufata nella c o m p o í i z i o n e 
d i díverfi t e r r a i n i : — Significa l'ifteíTo che 
f s m i , la meta \ cífendo un' abbreviatura d i 
npia-v;, h e m i í y s ; che appunto cib fígnifica . 
Ved i SEMI , e DEMI . 

I Greci tog í i evano 1'ultima filiaba dalla 
parola ^ ¿ v ; / , nella corapofizione deile vo -
ci ; e noi abbiamo feguitato i l loro efem-
pio , i n molt i í r icni c o r a p o ñ i prefi dai 
G r e c o . 

H E M I C Y C L I U M , nelF an t ich i tk , fu 
una parte deü ' orchcllra d e ' t e a t r i . -—Sca-
ligero ad ogni modo oíferva , che non era 
una parte ítabile dell 'orcheftra ; ma che íi 
ufava folamente ne l l ' opere Dramat iche , 
nelle quali fi fupponeva qualche perfonaar-
rivata e u íc i ta dal mare , come nel Rudeas 
di P lau to . 

G l i a n í i c h i ebbero puré una forta d i 
oro-
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oYologio folarc , chiamato hemkycl'itán . 
E g ü era un femicircolo concayo , 1' e í l re -
xnita o la cufpide del quale guardava al 
N o r d . V e d i OROLOGÍO da So lé . 

U n o ftilo , o gnomone ufeiva dal mezzo 
6eW' hemiciclo , d i cui la punta corrifpon-
dentc al centro dcl l ' hemiciclo rapprefentava 
i l centro ¿ e l l a t é r r a : e la fuá ombra git tata 
su la concavita deil ' hemiciclo , che rappre
fentava lo fpaz lo tra un t r ó p i c o , e T alero , 
la dcclinazione del S o l é , ¡1 giorno del me-
í e , T ora de! giorno & c . 

H E M I N A * , un vafe adoprato come 
mifura dagli ant ichi R o m a n i , e che conte-
rea mezzo i l f e ü a r i o . V e d i MISURA , C o -
TYLA , ed ACETABULUM. 

* L a parola e fermata dal Greco é^icrus , 
la meta. 

U hemina c h i a m a í a anche cotyla e aceta-
hulum , contenea o t to oncie di liquore ; 
cd era la i2.ma parte del congius , V e d i 
p O N G I U S . 

Diver f i A u t o r i hanno fer i t to t r a t t a t i 
fopra ? hemina Romana ; particolarmente l i 
Sigg. A r n a u d , e Peiletier . 

San Benedetto preferive V hemina^ per la 
perzione o quant i ta di v ino , da accordar í i 
ai íuoi rcl igiofi ad ogni p a ñ o . I I P. M a -
b i l lon , che ha íc r i t to su queflo propofito , 
fa vedere che o^t^C hemina é una mifura pe-
culiare de' Benedit t ini ; egualmente che la 
l ibbra di pane che pefava 15. oncie . I l P. 
Lancclot ha una D i í í e r t a z i o n e in cui prova 
che I' hemina di v i n o , preferitta da San Be-
« e d e t t o , folaraente afcende a mezzo feílrario 
mifura di P a r i g i : a l t r i la fanno due fe ík r j ; 
cd a l t r i t r e . 

H E M I O L I U S * , o HEMIGLIA , un ter
mine m a t e m á t i c o antico , che incontrafi 
principalmente negti Scr i t to r i d i m u f i c a . —1 
Significa h ragione di due cofe , Tuna del-
le quali contiene 1'altra una vol ta e mez-
z a ; come 5 : 2 , ovvero 15: 10, chiamata 
altramente fefquialtera . Ved i RACIONE, e 
SESQUIÁLTERO . 

* L a parola e compojla di úyt-Krvs meth, e 
oKas, tutto, o intero . 

M a c r o b i o , ful Somnium Scipioni í , L . I I . 
Gap. i . oflferva , che la co -.cürdanza , chia-
mata nella raufica antica diapente , e nel-
la moderna , una quinta , na ice da queda 
proporzione. Vedi QUINTA. 

H E M I O P E * , o Fkmiopus , un i n í h u m e n t o 
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muficalC) i n ufo tra g i l a n t i c h i . V e d i MÚ
SICA . 

* L a parola e compojla da iipiaví e ow 9 
buco . 

L ' hemiopus era un flauto con folo tre pic-
c i o l i b u c h i . V e d i FLAUTO. 

H E M I P L E G I A * , o HEMIPLEXIA , 
Helia medicina , una paralifia di t u t t ' inte-
ra una parte del corpo . Ved i P A R A -
L I S T A . 

* L a parola e Greca , yi^mxnyiu , compO' 
fla da íipnaví, meta , e •jr'Kuaca , col-
pire . 

H E M I T O N O , nella mufica a n t i c a , era 
quello che noi ora chiamiamo mezza no
t a , o mezzo t uono . V e d i NOTA, e T u o -
NO . 

H E M I T R I T i E U S * , wirpmios , nella 
M e d i c i n a , una febbre in termi t ten te , i r re-
golare , che r i to rna due vo!te in ciafcun 
giorno ; con che diflinguefi dalla quotidia-
na , che fojamente r i to rna una vol ta al gior
no . Ved i FEBBRE . 

* L a parola e compojla da iip.icrvs meta , 
e Tpiraioí t e r zo , o terzano : i moderni 
Lat in i í efprimono per Jemitertiana. 

H E N D E C A G O N O * , nella G e o m e t r í a , 
una figira , che ha undici lat i , ed altret-
tan t i a n g o l i . Ved i FIGURA, e POLÍGONO. 

* L a voce e compojla da SVS'ÍKU , undici , 
e ycovia , angolo. 

HENDECAGONO nella fortificazione , fi 
prende per una piazza difefa da undici ba-
fliorii. V e d i BASTIONE. 

H E N D E C A S Y L L A B U M * , ivhxuavK-
Kufioy y nella poeíia Greca e L a t i n a , un ver-
fo d i undici fillabe. V e d i VERSO. 

* L a parola e Greca , compojla da Í V ^ S -
>ÍCÍ , undici , e auxxafin , filiaba , da 
<7UKKC4¡¡¿{3CÍVC<> , comprendo, o contengo. 

I veril Saffici , e Fa leuc i i , fono hendeca-
fyllaba , e. gr. 

Saph. ] a m Jatis terris nivis atque dirg. 
Phal. PaJJer monuus eji mea: puelU. 

H E P A R , nei i ' a n a t o m í a , i l fegato. V e d i 
F A r t i c o l o FEGATO. 

HEPAR üterinum •, V ifleffo che Placenta. 
Vedi PLACENTA. 

H E P A T I C O , nella Medicina , e nell ' 
A n a t o m í a , cofa che íi nferifee al fegato , 
che i Grect chiamano ^«73, hepar. 

HEPÁTICO Aloe . Vedi ALOE. 
HEPATICUS Dut luf j é un vafe p iü comu-

ne-
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nemente cliiamato. pcrus bi l iar ius . Vedi Po-
RUS B i l a r i u s . 

HEPÁTICO Flitffo . Ved i FLUSSO . 
HEPATICUS P k x u s . Vedi PLEXUS. 
H E P Á T I C A ^ , altramente ¿ c t t z B a J d í -

ca. Ved i BASÍLICA. . .. 
H E P A T I - C Y S T I C I &*t* • V e d i CYST-

HEPATICO . 
H E P A T I T E S , la pietra del Fcgato nel-

h í b r i a Natura ie , una forte^ di p i e t r a , de-
nominata dal fuo colore che piega a quello del 
Fcgato. Vedi PIETRA, 

H E P A T I T E S , ' H F I A T I T H S , nella 
Medicina , un ' infiammazicne del Fegato , 
con un a b í c e í l o , od apoflema . Ved i INFI AM-
MAZIONE , e FEGATO . 

L ' hepatitis ha m o l í a affinita e f o m i -
glianza colla pleuritide , fe non che i fuoi 
í i n t o m i fono meno in ten í i . Vedi PLEU
RITIDE . 

Suole o ammazzare i l paziente , o difeu-
terf i , o íuppurare a grado a grado, o dege
nerare i n fe i r ro . 

H E P A T O S C O P T A * , 1' arte d' indo vina-
re , o di ícoprire i l futuro , o le cofe nafeofle , 
con oflervar le v i ícere delle beftie . Vedi D I 
VINA z j o NE . 

* L a voce e compojla da {jiretTos genitivo d i 
i/irup y fegato, e a-xom-tco, confidero: ef-
fendo i l fegato una parte , ü cuiprincipal
mente fi avea riguardo . 

I Romani la chiaraavano extifpic'ma. V e 
di EXTISPEX . 

H E P T A C H O R D O N * , nel l 'ant ica poc-
íia . — I verfi heptachorda , erano i c a n t a t i , 
o fuonati fopra lette corde ; cioé in fette dif-
ferenti no te , o tuoni ; e probabilmente fo
pra un i í l r u m e n t o di fette corde. 

* L a voce i compojla da Í^TU , feptem, e 
X0p£n j corda . 

H E P T A G O N O * , nella G e o m e t r í a , una 
figura confiftente di fette l a t i , e fette ango-
i i . Ved i FIGURA . 

* La parola e compojla d i sirv a fep tem, e 
yeúHct, angolo. 

Se i la t i fono t u t t i egua l i , é chiamato un 
heptágono regalare. V e d i RECOLARE. 

HEPTÁGONO , nella fortificazione , un 
luogo , oduna piazza fortificata con fette ba-
ftioni per fuá difefa . Ved i EASTIONE. 

HEPTAGONI Numeri , fono una fpezie 
di numeri poligoni , ne' quai la differen-
za de' t e rmin i della progreffione a r i t m a í -

Tcmo I K 
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ca corr í fpondente e cinque . V e d i POLIGO
NI numeri . 

U n a p ropr ied , tra le altre , d i queíU 
n u m e r i , íi é , che fe fieno m o k i p l i c a t i per 
4 0 , e fien aggiunti 9 al prodotto , la fom-
ma é un numero quadrato . Ved i N u -
M E R O . 

H E P T A M E R I S letteralmente í igninca 
una fettima parte ; dal Greco s^reí fepteni, e 
(¿ípií parte , o porzione . 

Queí la parola é adoperata da M . Sauveur 
ne' fuoi principj d? Acmjlica , per dinotare la 
fettima parte di una mer i s ; e nel fuo fifte-
ma , per la 43.za parte deli ' ottava . V e d i 
OITAVA. 

H E P T A M E R O N , un termine che let
teralmente inchiude o íignifica fette giorni : 
da í v r a feptem , e ^g/ j« , g iorno . 

E ' principalmente adoperato, come t i t o -
10 di certi l i b r i , che contengono ie opera-
z ion i o g l i avveniment i di íe t te g i o r n i , 

L ' Heptameron di Margar i ta de Valois , 
forella di Francefco I . Re di Francia , e Re
gina di Navarra , é una ingegnofa Opera , 
fatta alia maniera del Dccameron di Boc
eado . 

H E P T A R C H I A * , govemo c o m p o í b d i 
7 per íone : ovvero un paefe governato da 
7 perfone, o divi fo i n 7 R e g n i . V e d i G o -
VERNO. 

* L a parola e compojla dal Greco wn-a. , 
feptem , ed tcpyji imper ium . 

L ' Hcptarchia de' Safloni inchiudeva tu t te 
le parti meridional i non men che fettentrio-
na l i dell ' Inghi l te r ra , ch1 erano fpartite í n 
íe t te piccioli R e g n i , quell i cioé , di K e n t , 
de5 Saífoni M e r i d . de' Saífoni Occid. de'Saf-
foni Or ien t . di Nor thunber land , d ' E a í l - A n -
gles , e Mercia . — V heptarchia fu formata 
per g r a d i , d a i r a n n o 4 5 9 , quando fu eretto 
11 pr imo Regno di K e n t ; e terminb nel 805 > 
quando i l Re Egberto l i r i un i i n un Regno 
íolo ; e c o n v e r t í 1' heptarchia i n Monarchia , 
Ved i MONARCHIA . 

H E P T A T E U C O * , i n materie di let te-
ra tu ra , é un Volurae , od un ' Opera che con
fia d i fette L i b r i . 

* La voce e compojla d i i m r a , fette 5 e 
vtvx® , fació , opero y donde TÍUXO* > 
Opera, Libro y cd ÍITTOITÍVXO; , Hepta-
teuco , Opera divi fa in fette par t i y ov~ 
ver fette Opere differenti unite i n un Vo-
lume, 

M m r a Uepta-
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Heptatcucho principalmente fi applica a l 

lí p r i m i fette L i b r i del T e í b m e n t o Vee-
c h i o , e fono la Geoefi , 1' E í b d o , i l L e v i t i -
c o , i N u m e r i , i l Deu te ronomio , Joíué , ed 
i Giud ic i ; cioé i cinque p r i m i l i b r i di M e 
sé chiamati i l Pentateuco , ed i due feguen-
t i , cfce fogliono unir í i eon quell i . Ved i 
PENTATEUCO. 

H E P H T H E M I M E R I S * , nella Poefia 
Greca , e nella Lat ina , una fpezie di ver lo 
che confia di tre p i ed i , ed una filiaba; cioé 
d i fette m e z z í piedi . V e d i VERSO , PIE-
D E , & c . 

* L a parola e Greca , í(pSv[¿iutp¡; ; cow-
pofla d i ÍTTTCÍ , feptem , síiiav; , d i m i -
d ium , e i¿ípo$, parte . 

T a l i fono la maggior parte de' ve r f i d' 
Anacreonte , 

QíKCú \ J^HV I AT/5Í j ^«f , 
OsXry | (T? x«<r po» ct | fray , &C. 

E quello d' A r i í l o p h a n e nel fuo P lu to : 

E g l i n o fono chiamati anche trimetri ca-
t d e ñ i c t . 

HEPHTHEMIMERIS , od HEPHTHEMIME-
RES , é anco una cefura dopo i l terzo pie-
de , cioé , ful fet t imo mezzo piede . V e d i 
CESURA . 

E ' una regola, che quefta filiaba , quan-
tunque breve i n fe ííeífa , divent i lunga , 
per cagion della cefura , o per farla appun-
to Vín hephthemimeris : come inque l ve r fod i 
V i r g i l i o : 

E t furi is aghatus amor, confeia v i r -
tus . 

Agg iugn i , che la cefura non debb' e0e-
re ful quinto piede , come ella é nel ver-
fo che i l D o t t o r Harr i s adduce per efem-

Ule latus niveum molí i fultus Hya* 
cintho. 

Qucí la non é una cefura hephthemimeris 3 
m a un ' enneamimeris , c ioé di nove mezzi 
p i e d i . 

H E R A C L E O N I T I , ant ichi Ere t i c i del-
laSetta de 'Gnof l ic i ; cosí chiamati dal loro 
Duce , Hcracleone. V e d i GNOSTICI . 

Sant 'Epifanio , Hcer. 36. é diífufo su la 
Storia di queíl ' Erefía . É i rapprefenta H e -
raeleone come uno che avea riformata la 
T e o l o g í a de' Gnoftiei i n parecchi punt i ; 
a b b e n c h é , i n fo í larkf i , n ' aveffe r i tcnut i g l i 

H E R 
artieoli pr incipal i . Raff ino , o affoítigíib le 
interpretazioni di piü tefti d i fcrittura ed 
anche altero le parole d 'a lcuni , per fadi 
combinare colle proprie fue n o z i o n i . 

Per efempio , ei foñenea , che¿ per queU 
le parole di San G i o v a n n i , omnia per ipfum 
f a 8 a funt i non s'ha da intendere TUniver -
f o , e t u t t o quel che i n effo y ' é d i buono . 
L ' u n i v e r f o , ch ' e i chiama aon , non fu fat-
to dal V e r b o , ma fu fatto avanti i l V e r b o . 
E per foñenere queí la co í l ruz ione , o que-
flo fenfo, aggiungeva alie parole Evangel i -
che , fine ipfo faElum efl n t h h , queft' altre , 
earum rerum qmz i n mundo f u n t . 

E g l i d i í t inguea due fpezie di M o n d i j 
1' uno d i v i n o , V ni tro corrut t ibi le j e r i f t r i -
gnea la parola irutrot , tutte le cofe, a queft' 
u l t i m o . Tenea , che i l Verbo non creo i l 
M o n d o immediatamente e da per sé , ma 
folamente diede occaílone al demiurgo di 
f a r lo . 

G l i Heracleonit i , dietro 1' efempio del 
loro mae í l ro , annullavano tutte le profezie 
antiche , volendo che San Giovann i fofle 
realmente la voce che p r o c l a m ó , e additb 
i l M e f f i a , ma che le Profezie furono íol tan-
to nudi f u o n i , nulla fignificanti . — Tene-
vano d' eífere fuperiori e trafcendenti i n 
materia di cognizione , agl i A p p o f b l i , e 
su tal piede ardivano di pronunziare i pa-
radoffi piü ftravaganti , fotto pretefto di 
fpiegare la Scrittura i n una maniera fubli-
m e , ed elevata . Erano cosí vaghi di que
de interpretazioni miftiche , che Origene , 
benché favoreggiatore anch' egli di quefto 
gufto , fu coí l re t to di r improverare ad He-
racleone T abufo che egli cosí faceva del-
le Scritture . Ved i PROFEZIA , ALLEGO-
RIA , & C . 

H E R A C L I D E , g l i Eracl idi , nel l ' an t i 
chita , fono i difeendenti d' Ercole , chia-
mato da 'Greci iipctxxv;9 Heracles. 

G l i Heraclidi furono fcacciati dal Pelopon-
nefo , da E u r i ñ e o Re d i Micene , dopo la 
mor te d' E r c o l e . 

Ritorno degli HERACLIDI nel Peloponne-
fo , é un ' Epoca celebre nella Cronolog ía 
an t i ca . 

I I tempo di quefto r i torno viene aflegna-
' to differentemente ; a cagiorte che gl i A u -

to r i fcambiano per errore i diverfi tenta-
t i v i che han fatto g l i Eracl idi per ritorna-
ye j e l i prendono per i l r i torno ñefío . H 

pn-
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pr imo tentat ivo fu vent ' anni avanti la 
prcfa d i T r o i a : i l fecondo fu 100. anni piíi 
t a r d i , od 8o anni dopo la prefa di T r o i a . 
Queft' u l t i m o fi fuppone che abbia avuto 
r iufci ta ; almeno fecondo Petavio , i l qua-
le mentova folamente quefti due . Ra t . 
Temp. P. L L . I . c. 12. e Dot t . Temp. L . I X . 

e c. 30. . . 
Scaligero dií l ingue tre ten ta t iv i ; e 

i l p r imo 50 anni piíi tardi che Petavio , 
30 anni dopo la prefa d i T r o i a . E g l i non 
dice niente del fecondo, che fu sfortunato 
come i l p r i m o ; ma m e t t e i l t e r z o n e l l o ñ e í f o 
anno , che i l Pe tavio . 

EíTendo che q u e ñ o r i to rno cagionb i n 
finite mu taz ion i e r i vo luz ion i negli affari 
della Grecia , si che appena v i fu un po
p ó l o o Stato d' eífa che non foífe pofto per-
cib foífopra j i l ritorno dcgli Herad id i é l 'Epo-
ca del pr incipio della Storia profana : t u t t o 
i l tempo che lo precedette, é r iputato fa-
volofo . E pero , Eforo , C u m a n o , C a l l i -

í lene j e Teopompo principiano folamente 
le loroStorie d i qua . Vedi EPOCA, T E M 
PO , & c . 

H E R B A G E , fermine part icolare, nella 
n o ñ r a Legge , che fignifica i l pafeolo , o 
fia I ' erba , ed i f ru t t i della t é r r a , provedu-
t i dalla natura per cibo del b e í t i a m e . V e d i 
PASCÓLO , & c . 

HERBAGE , fi prende anco per lo pr ivi legio 
o l ibe r té , che ha uno di pafepre i l fuo be-
fíiame fulla t é r r a o fondo di un al t ro ; co -̂
m e , nella foreüa. 

H E R C U L E S , E N T O N A S I N , ne l l ' 
Af t ronomia , una delle coñe l l az ion i dell ' 
emisfero fettentrionale . V e d i COSTELLA-
ZIONE. 

Le Stelle nella C o ñ e l l a z i o n e fueldetta , 
nel Catalogo d i To lomeo , fono 29 ; i n 
quel di T i cone , 28 ; nel Bri tannico 95 . 
Eccone qui le long i tud in i , le L a t i t u d i n i , 
le M a g n i t u d i n i , & c . 

N o m l e f t tuazioni delle 
Stelle. 

N e l l ' eftrem. del piede preced. 
U n ' a l t r a che fegue queda , e cont ig . 

^ Longitudine 
era 
£3 

Ne l l a cofeia preced. 

5= 

Quella che precede F ulna 

Settentr. nel graífo della gamba prec, 
10. 

N e l l a prec. ulna ; fecondo Bayero nella mano 
, 

U n ' altra cont ig . a queda al mez. 

N e l preced. mer id . graífo della gamba 
15. 

Sett. della preced. nella clava 
U n ' altra contigua a queña 

N e l preced. braccio 
N e l l a clava , la med. del prec, ,. 

20. 

^ 28 7 58 
28 20 48-

o 41 32 
3 49 2 
3 53 59 

4 4 i 24 
19 8 16 
23 20 9 
23 7 21 

3 58 25 

21 18 33 
21 28 9 
22 24 34 
20 23 23 

7 20 50 

24 5o 5 
25 8 1 
23 1 35 
24 51 32 
28 27 13 

Lati tudine 
Sett. 

57 ^ 9 
57 14 25 
57 13 30 
60 15 5Ó 
61 3 43 

¿ o 38 53 
37 35 34 
25 15 42 
3 ° H 32 
«54 20 11 

37 14 20 
37 26 20 
37 3 43 
43 43 48 
63 50 9 

32 11 7 
32 10 39 
39 22 43 
40 2 12 
28 10 49 

era 
3 

5 
5 4 

6 
4 

5 ¿ 

6 
5 

5 ^ 
6 
4 

4 
6 
6 
5 

6 5 

M m m 2 ¡omt 
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N o m i e fituaziom del le 
S t d h . 

i 
Incontro al prec, ginoccbio. 

Sett5 della fuífeg. nella clava 

Ne l preca omero, vicíno aíl' afeeíís 
Merid.. della prec. nella clava 
Merid. della fufs. nella clava 
Merid.. nel mezzo della prec. cofcia 

30, 

Selt. nel mezzo della pree. cofeia 
Preced, nell' eílremita della clava 

3 5-

K e l flanco preced. 

-Merid. della íuíTeg, nella clavg 
4 0 . ¡¿?J 

( natiche 
Nella cima della prec. cofcia drincontro alie 
Med. nell 'eílremita della clava 

SuflTegu. r ie i r eñrémita della- clava 
4 3 -

j £ Longitudine 
era 

Que lia ira le fpaile 

K e l coílo-

50. 

Quella nel flanco fegu. 
Pia merid, nella natica fegu, 
Preced. nella íbmmita della teíla 
Nel princ. della cofcia fegu» 

9 4^ 
19 37 11 
19 43 l7 
30 30 51 
27 12 27 

i 8 52 35 
25 45 10 

$ 1 3 32 
Vlr 29 53 38 

17 6 16 

24 53 20 
n 15 55 

1 55 58 
18 51 39 

3 20 20 

2 4 16 
ftl, 28 4<5 42 

27 8 5.1 
14 5S 13 

$ 4 12 55 

2 45 35 
" t , 24 22 7 

5 i 8 31 
4 25 27 
3 42 37 

4 29 34 
O 24 2(5 
4 5-2 18-
0 55 30 
» 44 S¿ 

22 17 39 
1 8 7 
5 i5- 10 

, 4 26 56 
7 4^ 52 

3 57 4 " 
3i 37 33 
9 I 4 39 
4 27 5 
8 18 4 

Lati tudinc 
Sett. 

^5 51 29 
54 15 48 
54 10 22 
52 53 4 i 
35 13 I 4 

57 53 20 
42 4 4 55 
27 9 23. 
33 2 45 
Ó2 19 46 

51 4 i 38 
69 o o 
28 55 42 
63 11 37 
26 12 9 

34 16 3o 
48 35 I 4 
5 3- 7 H 
69 33 21 
3o 4 i 3 ° 

37 45 47 
éo 19 48 
27 27 57 
33 ^7 27 
^9 3 2 2̂  

35 27 5Ó 
51 54 1 
37 14 19 
5 i 4 § 33 
46 47 8 

$ j 25 36 
53 45v58 
40 46 5.5 
47 4 i 7 
37 32 ó 

53 i / 15 
5.0 IP 

35 26 42^ 
57 54 38 
47 12 48 

3 

4 
5 
5 
6 

4 5 

5 

6 
5 

i 

ó 
ó 
6 
4 
6 

5 
3 4 

5 
¡5 ó 

<$ 

> 
5 
6 

5 ^ 

ó 
5 
5 

5 ^ 
5 

4 5 
6 
$ 

J 

5 « 
ó 
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Nomi e fituazíom delk 
Stelle. 

N e l l a tefta 
Ne l la fpalla fegu. , 
Suffegu. nella í b m m i t a deila t eña 
Anteriore delle tre nella cofcia 
Anter iore delle due nel bélico 

]VTed. fulla cofcia fegu. 
Quel ía fegu. la fpalla di dietro 
Sufs. e merid . d ' incontro al bélico 

U l t i m a di tre nella cofcia 
70. 

N e l braccio di dietro 
Preced. di tre nel pie de di dietro 
M e d . nel piede fegu. 
N e l l a t ibia fegu. 
Quella nel braccio fegu. 

.75-
U l t i m a di tre nel piede 
N e l grafio della gamba fegu. 
N e l ginocchio fegu. 
M e d . nel carpo del braccio fego, 
Preced. e raefid. nel ramo 

80. 
Sett. nel carpo 
Preced. di dae medie nel ramo 

Preced. di due fopra i l carpo 
85. 

I n f o r m . foíto la fufí. nel carpo 
Suffegu. e merid. di tre nel earp© 

U l t i m a delle medie nei r amo 
U l t i m a fopra i l carpo 

90. 
Quella nella mano poíl . 
U n a picciola fopra d i eífa 
Suíí. nel. ramo 
I n f o r m . di dietro al ramo fopra la coda delT 

( aquila 

9 V 

Longitudine 
era 
3 

11 
10 
13 
7 
9 

49 

24 
41 
33 

24 
2 

15 

8 33 10 
12 25 7 
10 53 28 

6 13 52 
10 59 o 

15 32 52 
8 16 30 

13 13 40 
15 32 10 
20 55 31 

20 23 3^ 
22 43 20 
24 5 5 ° 
24 49 26 
25 42 o 

25 5 57 
26 7 34 
z6 23 48 
27 37 3 ° 
28 14 26 

28 21 20 
28 20 10 
28 29 58 
28 29 54 

o 5 11 

% 21 15 
3 8 56 
3 l3 35 
3 25 30 

13 4 ó 35 

Latithdine 
Sett. 

0 J « 
37 18 54 
47 44 13 
33 55 38 
59 35 33 
55 59 17 

60 8 25 
47 31 53 
55 32 12 
69 2 52 
d o 1 o 3 

49 20 18 
71 14 i(5 
71 48 31 
69 18 24 
51 12 41 

71 49 49 
63 28 19 
60 43 57 
52 44 27 
40 19 26 

53 40 34 
45 4 57 
44 19 16 
45 42 6 
54 1 44 

49 33 5Ó 
52 13 26 
43 3 ° 48 
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^ H E R C U L E U S M o r f e i - , nella Medicina , 
Fepi lepf ia ; cosí detta dal terrore de'fuoi af-' 
f a l t i , e dalla difficolta deí la cura . V e d i E -
PILEPSÍ A . 

H E R D A W I C H * , ne' n o ñ r i a n t k h i 
l i b r i legali , una grangia , cd un luogo 

per tenervi cofe r u r a l i , b e í l i a m i , ¿kc. V e d i 
GRANGE . 

* E t imam herdewyeham apud hetheomm 
i n peco i & c . M o n ^ A n g l . 

H E R E D I T A M E N T S , nella legge ,. fo-
00 que lie cofe i m m o b i l i , che uno puo r i 

te-
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tenere per sé e per l i fuoi e red i , per modo 
d' éredi ta ; o le quali , non eífendo lafciate 
o léga te i n altra gu i f a , naturalmente e con-
fegucntemente a l u i ne devengono come 
p ro í í lmo erede di fangue; e non pcrvengono 
a l i ' efecutore o a l l ' a m m i n i í l r a t o r e , come i 
b e í l i a m i . Ved i EREDE , & c . 

H E R M A T H E N A * , ' E P M A 0 H N H , 
ne l l ' antichita , una í b t u a che rapprefentava 
Mercu r io e M i n e r v a , t u t t ' i n u n o . 

* L s voce h un compojio £ H e r m e s , Mer-
\ curio , eá. A í h e n a , nome Greco d i M i " 

nerva . 
M . Spon c i da diverfe figure ó? hermathe-

n£ , nelle fue Rech, Cur. de r Ant iqui te , 
pag. 98. El leno fono certe flatue erette fo-
pra piedeñal l i quad r i , alia maniera d' Hermcz, 
fe non che v i fono aggiunti g l i a t t r ibu t i di 
M i n e r v a . V e d i HERMES . 

K E R M E R A C L E S , nelP A n t i c h i t a , una 
flatua comporta delle figure di Mercur io e 
d1 E r c o l e . 

M . Spon reca un t ipo di un Hermera-
des r Rech. Cur. de f Ant iq* pag. 96. fig. 19. 
O l í e r v a , che tal nome fu dato ad una d i v i -
n i í a , r app re í en t a t a nella foggia di un Mer
mes, con la giunta degli a t t r ibu t i Ercole ^ 
cioé con la pelle di Leone , e con la cla
v a . L 'a fc r iye al coftume de1 G r e c i , di col-
locare le í ia íue di Mercur io e d' Ercole 
n e i r Academia r e ne' Ginnas; r e líen do 
che ambedue prefiedevano agli efercizj del-
la g ioven ta . 

_ H E R M E S , od HERMA , f r a g l i A n í i q u a -
t ] , una forta di figura quadrata o cubica 
del D i o Mercur io \ comunemente fatta di 
n i a r m o , ed alie volte di bronco ; fenza brac-
cia né gambe \ e p i a n í a t a da 'Greci e da'Ro
ma n i nelle croe i ere delle ftrade $. 

Servio ci da 1'origine di eífe , nel fuo co
mento fopra 1' ottavo l ibro dell ' Eneide . 
A l c u n i P a í l o r i , dic' e g l i , avendo un giorno 
coito Mercur io , chía mato da' Greci Her
mes y addormentato fopra un monte , g l i 
inozzarono le mani ; per lo che egli , ed 
i l monte su cui fu fatta l 'azione , venne-
r o a denominarfi CyUenius , da -KVKXOÍ , 

mut i l a to , ftroppiato : e qj^indi , aggiugne 
Servio , fi é , che certe ü a t u e fenza brac-
cia fono dttte Hermes , od Herma . — M a 
queí la e t imolog ía del l ' ep í t e to CyUenius , 
contradice alia maggior parte degli a l t r i 
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A u t o r i ant ichi , che la dir ivano , dall'effer 
Mercur io nato a C y l l c n c , C i t t a d' Elide , 
ovver anco fulla montagna Cyllene ílef-
fa , che pr ima di l u i era ñ a t a cosí chia-
m a t a . 

Suida reca una fpiegazione morale d i 
quefto co í lume di fare ñ a t u e di Mercur io 
fenza braccia . G l i Hermes , dic' e g l i , era-
no ftatue di pietra , collocate ne' v e ü i b o i i , 
o negli atrj e port ic i delle f a c c i a í e , e por
te , o de' t emp l i i n Atene j ed a cagione , 
che Mercur io veniva r iputato i l D i o della 
Favella e della V e r i t a , erangli peculiar" 
mente adattate le ftatue quadrate o cubi
che , le quali hanno cib di coraune colla 
verita , che da qualunque lato f i guardino , 
fempre appaion le ñeífe . 

Oífervi f i , che Atene abbondava piu , che 
alcun a í t ro luogo , d i herma : V e n 'erano 
mol t i í f ime di celebri e fegnalate i n diverfe 
parti della C i t t a ; ed erano uno de' p r inc i -
pali ornament i del l u o g o . Veniano colloca
te altresl íulle pubbliche ñ rade , e ne ' c ro-
cicchi ; a cagione , che Mercur io , ch' era 
i l corriere degli D e i , prefiedeva fopra le ftra-
de pubbliche o maeflre : donde egli ebbe i l 
foprannome á ' i T r i v i u s , da t r iv ium ¡ e quel-
lo di Viacus da V i a . 

Dal la deferizione di Suida, fopra citata t 
appare che i Termim , ufati appreífo di noi 
negli ornati delle por te , n e ' p o g g i u o l i , & c , 
deíie noftre Fabbriche , hanno la loro or ig i 
ne da quefti hermes Atenief i ; e che farebbe 
piü acconcro chiamarl i hermetes -, che termi-
m i imperc iocché quantunque i termim R o -
mani foífero pietre quadrate, fulle quali era 
pofla ordinariamente una tefta % eglino íi' 
ufavano piuttofto come c o n f i n i , e pietre l i -
mitanee delle terre e de' fondi , che come 
ornamenti degli ed i f ix j . Ved i TERMINE. 

H E R M E T I C A A r t e , un nome dato a l 
ia chimica , fulla fuppofizione che Ermete 
Trismeglfto ne fa V i n v e n t ó l e , e v i íl fe-
gnalb . V e d i CHIMICA . 

Poca contezza abbiamo di queft1 Ermete ; 
fol che egli fu un antico Re d' E g i t t o , m i l -
fe anni anteriore ad Efculapio . — Zozimo-
Panopolita na r ra , aver egli feri t to delle co-
fe naturali j ed efiftono tut tavia diverfe ope
re che corrono col fuo n o m e , ma tut te í u p -
p o í i t i z i e . V e d i VOLUME . 

HERMÉTICA Filofofia ,. é quella che i n -
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traprende di fciorre e fpiegare t u t t i i Feno-' 
raeni della natura , coi tre principi C h i m : -
c i , fa le , f o l f o , e me rcu r io . Vedi FILOSO
FÍA ; vedi anco PRINCIPIO, &C. 

Fu con í iderab i lmente accrefcmta 1 antica 
Filofofia hermética , col me izo della d o t t n -
n a d e l l ' á l c a l i , e d e l i c a d o . Ved i A L C A L I , 

ed HERMÉTICA Medicina , é quel fiftema , o.d 
ipotefi , n e l l ' a r í e del medicare , che fpiega 
le cagioni delle malattie , e le operazioni 
delle medicine , 00' priricipj della filofofia 
hermética; e particolarmente col fiftema dell ' 
aicajlie dcl l ' acido . V e d i MEDICINA e CHI-
MICA . \ 

HERMÉTICO Sigillo , una maniera di t u 
rare o chiudere vaí i di vetro , per le opera
z ion i chimiche , con tanta efattezza , che 
non ne pub nlente efalare , o sfuggire i né 
men g l i f p i r i t i piu f o t t i l i . 

Si fa con fcaldare i l eolio del vafe , a l 
ia fiamrpa d1 una lampana , finché flia qua-
fi per jiquefarfi i ed allor con un paio di 
morfe unendolo e legándolo bene ñ r e t t o 
af i ieme. — C i b chiamafi , apporre i l figil-
lo hermético . Benché v i fieno altre manie
re di [ygillare i vafi herméticamente j cioé 
c h i u í k u d o l i con un cavicchio , o turacciolo 
d i / v e t r p , ben lotato nel eolio del vafe. —• 
Ovvero , con girare un altro ovum phi lo-
fophicum fopra quel lo , dove é contenuta la 
m a t e r i a . 

H E R M H A R P O C R A T E S , o HERMAR-
POCRATES , nel i 'ant ichi ta , una deitá , o fi
gura di deita , compofta di M e r c u r i o , e d' 
HARPOCRATE i l D i o del filenzio. 

M . Spon ci da un Hermarpocrate nelle fue 
Rech. Ct'.r. de / ' An t iqu , p. 98. fig. 15. che ha 
Tale n e ' p i e d i , come Mercu r io ^ e mette i l 
di to su la bocea , come Harpocrate . E ' 
probabile , che fi volea dar ad intendere con 
tale combinazione , efiere qualche vol ta iglo-
quente i l filenzio. 

H E R M I A N I , o HERMIATITJE , fe t tad ' 
e r e t i c i , nel fecondo fecolo , cosí c h i a m a í i 
dal loro Duce Herraias . — Sonó anche de-
nomina t i Seleuciani. V e d i SELEUCIANI . 

U n a delle loro d i í l in t ive opin ioni era , 
che D i o é corpopeo . — U n ' a l t r a , cheGesu 
Cnf to non afcefe al C ie lo col fuo corpo , 
ma lo lafeib nel Solé . Ved i ASCENSIONE . 

H E R M O D A C T Y L I , nella Medic ina , 
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una droga che fi ufa per un purgativo le
ne , & c . Vedi PURGATIVO . 

I N a t u r a l i í l i non fon d1 accordo in to r -
no a l l ' origine di quefta droga. — A l c u n i 1' 
hanno per una radice , ed a l t r i per i l f rut-
to d 'una p lanta . — Per conci l iar l i , fi p o 
trebbe ammettere probabilmente due fpezie 
d' hermodaByli : g l i un i radice, g l i a l t r i un 
f r u t t o . 

I I ñ u t t o h i n circa della grandezza d'una 
piccola caflagna , _ di figura che fomigl ia al 
cuore ; rofíigno di fuori , mol to blanco d i 
den t ro ; di leggiera e fu n gofa foftanza ; fe l i 
za fibre , che fác i lmente fi rompe , e fi r i -
duce in polvere , di un gufto do lc igno , ma 
alquanto v i feofo . Recafi ano i fecca to , dall ' 
E g i t t o e dalla Soria . 

G l i A u t o r i han diverfe opin ioni circa la 
planta , che lo produce . Ordinariamente 
paíía per una ípezie di colchicum : a l t r i vo-
gliono ch1 ella fia un' iris tuberofa. 

G l i HermodaByli principalmente íi ado-
prano per purgare g l i umor i p i tu i tof i del 
cervello , e delle giunture . — Sonó eífica-
ciífimi i n nettare le glandule mucilagino-
fe , e prefervarle da' riftagni di materie 
ghiaiofe, che occafionano i ma l i di gotta , 
e d' artritide ; eglino fono pero denomina-
t i anima articulorum . ~ Aju tano p u r é i l 
fudore. 

H E R M O G E N I A N I , fetta d 'antichi Ere
t i c i , denominati dal loro capo Hermogene ; 
che yiflfe ful fine del I I . fecolo . V e d i £ -
RESI A . 

Hermogene poneva la materia per fuo p r i 
m o principio j e facea 1' idea , madre di 
t u t t i gli e lement i . Ved i IDEA & c . 

G l i Hermogeniani furono divi f i i-n diverfi 
r ami , í b t t o i loro duci r i f p e t t i v i , c i o é H e r -
miani , Seleuciani , Mater ia r i i , & c . V e d i 
HERMIANI , SELEUCIANI , & c . 

A l c u n i vogliono che i Maniche i abbia-
no pullulato díigli Hermogeniani. Ved i MA
NICHEI . 

H E R N I A * , nella M e d i c i n a , una difer
ía degl' I n t e f t i n i , o dell ' omentum , fuor del 
loro fito naturale ; o piuttofto , i l tumore 
formato da tal difcefa ; popolarmente chia-
m a t o , una rottura. Ved i ROTTURA . 

* L a voce e Latina , e fignifica original
mente f ifleffo che tumor f e ro t i ; chiama-
to anche ramex . Prifciano ojferva , che 



H E R 
PIÍ antichi M a r / i davano P appclíazlom 
d% herna alie rupi : donde alcüm credono 
che r hernie , fieno cosí fiate chiamate , 
propter durit iem . — Scaligero vuole p iu 
tojio derivarla dal Greco ipvo?, ramo. 

Qiiando á v v i e n e che fi rompa i i perito-
n e o , o che í l r a n a m e n t c fi di la t i , le vifce-
r c , e pamcolarmentc i l ret icel lo , c g l ' i n -
t eñ in i tenui fác i lmente poífono cadere fuori 
del loro fito , e formare quelle forte di t u 
mor i , c\\ hernie eh iamiamo. 

Succedono per lo piu neli ' inguen , o fía nel l ' 
anguinaglia, nello fcrotum , e nell5 o m b i l i -

abbenché qualche vol ta i n a l t r i lüo-co 
¿ h i j come fopra , o fotto del l 'ombi l ico j 
nel flanco , mol to al di fopra de i r inguen , 
nell a parte fuperiore della c o í c i a , v ic ino al
ia I p i n a , & c . 

V hernie fono caufate da colpí , da con-
cuffioni violente , daftendimenti foverchi nel 
\ r o m í t a r e , da grave e dura fa t ica , o dafla-
t i ; dalla qual u l t ima cagione fono frequen-
t i ne' fanciull i e fác i lmente i n eíTi guarite 
mercé di un'ajuto medico t e m p e í l i v o ; ne-
g i i adulti fono generalmente incurabil i . Da l í ' 
hernie fpeíío naíce la paffione i l i a ca , e qual
che vol ta delle i nnammaz ion i , ed anche can-
crene degi' i n t e f t i n i . 

L ' hernie fono variamente d e n o m í n a t e , si 
quanto alie parti che mu tan fito , come a 
quelle dov" elle cadono . 

U n a difceía degl' I n t e ñ i n i nello fcrotum , 
che é la fpezie piü comune di rottura , é chia-
jnata enterecek , Ved i ENTERO CE LE . 

Se in vece d e g l ' i n t e ñ i n i , é caduto Fomen
to ; e l i ' é chiamata epiploocele . Vedi E P I -
PLOOCELE. 

U n a diícefa d' ambedue , é chiamata E n -
tero-epiploocele. Vedi ENTERO-EPIPLOOCELE. 

Se g l ' in te t l in i cadono fi^lP ombil ico , é 
chiamata omphalocelc . Vedi OMPHALÓCELE . 

Se cadono per m é z z o alia perforazione 
dell ' obliquus defeendens nell 'anguinaglia 5 
e l l ' é chiamata bubonocele^ o inguinalis. V e 
di BUBONOCELE. 

V i é puré una fpezie fpuria di hernie , 
© tumor i de' t e í l i co l i , & c . cauía t i non dalla 
diícefa di qualche parte folida , ma da una 
coagmentazione di a leu ni fiuidi. 

Qiiando i tefticoli fono gonfiati , e d i -
flefi da un m o r í o acquoío , e l i ' é chiamata 
un1 hj/drecek, o hernia aquofa . Vedi H YDRO-
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CELE . - Quando da flato , pneumat&ceie 5 o 
hernia vento/a . Ved i PNEUMATOCELE , 

Quando i l tu more proviene da mola o 
fia da un'efcrefcenza d i carne , e l l ' é chia
mata farcocele, o hernia carnofa. Vedi SAR-
COCELE . — Quando da una dilatazione de* 
v a í i , a modo di varice , circocele , o hernia 
v a r i cofa. Ved i VARIX, &C. 

U n a fpezie di tu more prominente nella 
gola , v ien frequentemente chiamato bron-
chócele , o hernia gutturalis . V e d i ERON-
CHOCELE. 

A l c u n i moderni A u t o r i favellano anco ci' 
hernie y o difcefe della vefeica nello feroto ; 
M a cueí le fono ra re . M . M e r l conchiude , 
che elleno mai non fuccedono da mero ac
cidente 5 ma fono i ' efíetto d' una mala o r i 
g ína le conformazione . E n'adduce per ra-
grpne , che la vefeica urinaria é troppo grof-
ía , né pub paífare per mezzo agli annul i , 
peir l i quali bensi paíTano glVintef t ln i j o l -
tre che ella é attaccata si forte mente da 
t u t t i i l a t i , che non le pub accadere una 
diícefa . 

M . Petit é tut tavolta di parere diverfo ; 
e foñicne che V hernia della vefeica poífono 
eflere prodotte alia maniera d e l l ' a l t r e . V e 
di le M c m . de V A c . A n . 1717. 

H E R O D I A N I ^ una Setta tra g l i E b r e i , 
nel terapo di Gesu Gr i l l o ; mentovata da 
San Mat teo x x n , 16. e da San M a r c o 
111. 6. 

I C r i t i c i , ed i Gommenta tor i ful N . T . 
fono mol to difeerdi fra loro circa g l i H e -
rodiani , 

San Giro lamo , nel fuo dialogo contro i 
L u c i f e r i a n i , crede che i l nome fía ñ a t o da
to a coloro che r i c o n o í c e v a n o TLrode per i l 
Meffia : e Te r tu l l i ano , e Sant 'Epi fanio fo
no dell ' iñeffo pare re . — M a i l medef ímo 
San Girolamo , nel fuo c o m m e n t ó fopra San 
Mat t eo , t rat ta q u e ñ a opinione come r i d i -
cola ; e foftiene, che i Farifei diedero queft' 
appeilazione , per ifcherno , ai loldaí i d i 
Erode , che pagavano t r ibu to ai Roraani : 
coerentemente a che , g l ' interpreti Siriaci 
voltano la parola i n Domejlici ¿i' Erode , cioé 
íuoi c o r t i g i a n i . 

M . S i m e n , nelle fue note fopra i l C a p í 
to l o 22. di San M a t t e o , adduce un fent i -
m e n t ó mol to probabile. — E g l i s1 avvifa , 
ehe i l nome d' Herodimio fia ñ a t o dato a 

quel-
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quel l l che aderivano al p a r í i t o cd alia fazío-
nc Á> Erode , € volean prefcrvato i l governo 
nella fuá famiglia ; per la qual cofa vi f i j -
rono gravi d iba í t imen t i e, d ivi f ioni fra gh 

í l ' p . Harduino crede , che g l i He rodhm 
e i Sadducei fieno íiati la fteíía cofa. V e d i 

SADDUCEI . u •»» • 
H E R P E S * , B r é e t e , neila Medicina , un 

calore od una iofiammazione c u t á n e a , ac-
cocr. pao nata da roífczza delia pelle , e daii ' 
eruzione ¡di molte picciolej puí lule che fi 
fpargono e ferpono per ogni parte . V e d i 
R ÍSÍPOLA . 

* Ld[ voce e formata dal Greco , zpirco , 
paulat im gradior , repo , a cagione che 
t a l i eruzioni a -poco a poco f t jlendono e 
s"1 inoltrano da luogo a luogo. 

V i fono diverfe fpezie d i que í lo ma lo re : 
come 5 

HERPES M i l i a r i s , ch' é una raccolta di 
picciole innumerabi i i puí lule , fotto la cu-
ticola , della groffezza di un grano di m i -
gl io : popolarmcnte chiamafi fuoco f a Iva-
tico . 
* L ' Herpes mil iar t í , lecondo W i f e m a n ? 

m o h o s 'avvicina alia natura della pfora ; e 
pe rc iü s' ha a curare co' ca ta r t i c i , mercuria-
l i , & c . V e d i PSORA . 

L'HERPES femplice, é una fola p u ñ u l a , 
o due , che vengono principalmente fulla 
faccia, di un colore bianchiccio o gial i ic-
c i o , acute, e con una bafe accefa . — Si 
feccano e fvanifeono da per s é , col folo far-
ne ufeire la piccola goccia d i marcia che i n 
eflfe contienfi . 

U n a terza fpezie ti herpes ^ é quella che 
a l í r a m e n t e chiamafi ferpigo . Ved i SERPIGO . 

HERPES Exedens ¡ é d 'una fpezie piu cor-
ro f iva ; le puftule fono roíTe , ed accompa-
gnate da p izz icere ; ulcerano la parte su cu i 
ü a n n o . 

H E S P E R , • Hefperus, ne l l 'Af t ronomia , 
la üella vefpertina, o della fera ; nomc da
to a Venere , quand' ella fegue , o t ramon
ta dopo i l S o l é . V e d i VENERE. 

L a parola h formata da l Greco iampo;, 
e credefi f ia flato originalmente i l nome 
proprio d i un «orno, frafelio d ' Atlante , 
e padre delC Hefperidi . Ved i HESPERI-
DES . — Diodoro L . I I I . riferifee che H e -
fperus effendo fa l i to su la cima del mon
te Atlante ; per meglio ofjhvare e contem-

Tomo I V . 
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piare le f h l l e ^ non ritorno p /¿ ; e che d i 
qua f u favoleggiato ctt egli divenijfe una 
ftella . 

H E S P E R I D E S , E S H E P I A E S , n c l l ' a n -
tica M i t o l o g í a , furono le figüuole d i H e -
fper^ o Hefperusy fratello d1 A t l a n t e . 

L 'He fpe r id i furono tre : /Eg le , Are thufa» 
e H e í p e r t h u f a . — Efiodo nella fuá Teogonia 
k fa figliuole della Notte ; e le mette nell* 
iñeífo luogo che le Gorgoni , cioé n e l l ' e ü r c -
raitadi d' Occidente , v ic ino al monte A t l a n 
te : Per quefta cagione ei le fa figliuole del
la N o t t e , perché i l Solé i v i t r amon ta . 

L ' Hefperidi fono rapprefentate dagü an t i -
chi come quelle alie quali é toccato di cu-
ñ o d i r e cert i pora i d ' o r o , di la d a l l ' O c é a n o , 
I Poeti danno ad cífe un dragone che veglia 
e difende i l g ia rd íno dove i det t i pomi cre-
feono: quefto dragone fu uccifo da Ercole , 
che fi portb via i p o m i . 

P l in io e Solino v o g ü o n o che i l dragone ^ 
non foíTc altro fe non un braccio d i m a r e , 
da cui era circondato i l giardino , e che nc 
impediva 1 'acce í íb . E Varrone fupponeche 
i pomi d 'o ro erano pecorc e beftiarae. A l -
t r i , con maggiore probabi l i t a , d i cono , ch* 
crano a ranc i . 

G l i o n i delle HESPERIDI , Hefperidum hor-
t i , vengono collocati da alcuni A u t o r i a 
Larach , C i t t a del Rcgno d i Fez ; da a l t r i 
e B e r n i c h , C i t t a di Barca, che megl ioqua-
dra con la favola . A l t r i prendono la P r o v i n 
cia di Sufa nel M a r o c c o , per } ' l i b i a dov" 
era pollo quedo giardino . F ina lmen te , R u d -
beckio mette i ' I f o l e F o r t ú n a t e , e g l i o r t t 
deli ' Hefper id i , nella Svezia . Ved i FORTÚ
NATE . 

H E S Y C H A S T E S * , HESYCHASTA , una 
perfona, che fi tiene in un ' alta quiete^, ed 
i n un ozio in t e ro , per meglio applicare , e 
meno interrottamente , alia contemplazionc 
delle cofe d i v i n e . 

* L a parola e Greca, m v x a s - n í , formata 
da h - j x ^ c * , quiefeo , quieti i ndu lgco , 
derivativo d i mvxos , quietus . Cosí che 
hefychaí les in Greco, corrifpande i n fert ' 
fo letterale a qu ie t i í l a i n I t a l i ano . 

I l nome fu principalmente ufato dagli an -
t i ch i per co lo ro , d ' infra i M o n a c i , che non 
s' impiegavano in alcuna fatica manuale , 
ma rinunziando ad ogni azione del corpo , 
fi dedicavano totalmente a l l ' orazione, cd 
alia medi tazione. 

N n n H E -
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H E T E R I A R C H A * , ne l l ' an t i ch i t a , un 

ufiziale nel Greco I m p e r o , di cui ve n'era-
no duefpezic: l 'una chiamata femplicemen-
te heteriarcha\ e 1'altra , grande beteriarcha, 
che avea la direzione del p r i m o . 

* L a parda e Greca , í r a i p i a p x * '•> fo r ' 
mata da ¡Taipoí , focius, cotnpagno, a l 
icato, ed apxv •> impe r iu r a , comando. 

L a loro principale furtzione era comanda
re le t ruppedcgli a l l c a t i ; oltre di che , egl i -
no avcano alcuni a l t r i officj nella corte deli1 
Impe ra to rc , de fcn t l i da C o d i n o , de Ô ÍÍ/VX , 
c. 5. n. 30. & c . 

H E T E R O C L I T O , * HETEROCLITON , 
nella Grammat ica , una voce irregolare 
od a n ó m a l a , che o nella declinazione , o 
nella conjugazione , o nel regi ra ine , devia 
dalle rególe ordinarie della Grammat ica . 
V e d i ANÓMALO, IRREGOLARE, & c . 

* L a parola e Greca, irtpoKKiTov, da ¡TZ-
pos, alter , altro , áifferente , e KKim , 
declino. 

S'apphca in modo particolare ai n o m i , i 
qual i vz r i ano , o fono irregolari , nella de
clinazione ; avendo pib pochi ca f i , numer i 
& c . che al f o l i t o ; o fono d 'una declinazio
ne in un n u m e r o , e di un 'a l t ra in un a l t r o . 
V e d i NOME , DECLINAZIONE, &.C. 

Abbiam var ié forte di heterocliti \ d i fe t t i -
v i , e ndondant i , &c .xSot to la claíTe degli 
heterocliti^ vengono g l i aptoti , i diptot i , i 
n o n o p t o t i , i t n p t o t i , i t e t r a p t o t i , i penta-
p t o t i , & c . V e d i APTOTO, DIPTOTO , & c . 

H E T E R O D O S S O * , nella Tco log ia po
l émica* , vuol di ré , contrario alia fede, o 
d o m i n a ftabiiita nella vera C h i c f a . 

* L a parola e formata dal Greco , sTtpo-
¡¡tffat che e un compojlo d i ¿Tipos , a l 
ter , e frota, o p i n i o . 

C o s í , d i c i a m o , un 'op in ione heterodojja , 
un teó logo heterodoffo , & c . Orthodojjo é la 
voce che g l i é con t ra r ia . Ved i ORTODOSSO . 

H E T E R O D R O M U S VeSis , nella Mee-
canica , una l eva , in cui i l fulcrura , od i l 
punto d i fofpenfione , é tra i l pefo e la po
tenza. Ved i L E V A . — C o n altro nome chia-
niafi Leva della pr ima fpezie. Vedme la fi
gura nella T a v . Mece.mica fig. 1. 

Se o i l pefo fía nel mezzo tra la poten
za cd i l f u l c r u m ; o la potenza é tra i l pe
fo ed i l fulcrum , allor la leva é nominata 
homodromus. — T a l i fono^quelie rapprefen-
tate fig. 2. c 3. 

H E T 
H E T E R O G E N E I T A ' , nella F¡rlca e M e -

dic ina , é la qua l i t k , o difpofizione, che de
nomina una cofa heterogénea. 

La parola fi ufa par imenti per dinotare 1c 
parti heterogenee iftefle. — - N e l qual fenfo , 
Y hetereogenitadi d ' un corpo fono la ñefía co
fa che le fue impur i t ad i . Ved i FJECES . 

Hetereogenita, é un termine di larghiffima 
í ignif icazione , e faffi da' C h i m i c i fervire 
quafi per ogni cofa che non intendono ; 
cosí che ogni difeonvenienza , o i n e t t i t u d i -
ne a mefcolaríi , fra due e o r p i , s'afcrive al
ia hetereogenita deile loro p a r t i . 

M a r i í i n g n e n d o i l termine a l l ' u fo che fe 
ne pub fare , perché por t i feco qualche figní-
ficazione dift inta ; e' s' appartiene di confi-
derare i corpi natural i fotto diverfe claífi , 
0 r i p a r í i m e n t i , fecondo che fono diverf if i -
cati per la figura, per la maífa , per lo mo
to^ e dalle loro piü fenfíbili p ropr ie ta : cosí 
che quell i d i differenti claffi e quafi a ífor t i -
m e n í i {onojjcterogenei T u n o aiTal t ro , c le 
part i delP a í í o n i m e n t o o della claíTe mede-
í ima horaogenee. Vedi HOMOGÉNEO. 

C o s í la divif ionc che fa la Ch imica de' 
corpi in o l j , f a l i , f p i r i t i , & c . fi pub com
putare , una divifione nfpetto a l l ' a l t r a , co-
rne heterogénea ; a b b e n c h é le parti di ciafeu-
na divifione fieno fra efife homogenee. 

I n f a t t i , e' fono du-e t e r m i n i , che fpefib 
fervono di r ifugio a l i ' ignoranza : per altro 
1 t e rmin i comuni di ftmile , e dij j imile po> 
trebbon fervire egualmente bene per tu t to . 
Quincy . 

H E T E R O G E N E O * , l e í t e r a l m e n t e dino
ta cib che é di natura differente, o che con
fía di part i d i f fe rent i , o d i f f i m i l i fpezie: ed 
é oppoilo ad homogéneo , Ved i HOMOGÉ
NEO . 

* L a voce e Greca, formata da ¡Tipos , 
a l t e r , dijjereníe , e ysvos , genus , fpe
zie ; q. d. compojio dt differenti fpezie 
d i p a r t i . 

C o s í d i c i a m o , i l latte é un corpo hetero' 
geneo ; compolio di burro , di cacio, e di 
l e r o . Vedi L A T T E . 

Raffinare un m e t a l l o , é purgarlo da tutte 
le fue parti homogenee. V e d i AFFINARE. 

HETEROGÉNEO, particolarmente fi appií; 
ca , n e ü a Meccanica , a que' c o r p i , la cui 
denfita é ineguale nelle parti differenti del 
loro v o l u m e . Vedi DENSITA'. 

O v v e r o , corpi heteregenei fono q u e l ü ) le 
cui 
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cui gravitad! nelle par t í diffcrcnti non fono 
proporzionali alie lo ro maffe . Vedi GRA-
VITAV 

I corpi egualnwnte denfi , o fohdi m ogm 
par te , o la g r a v i d d ^ quali é proporziona-
ie alia loro rmíTa , fi d^cono eíTere homoge-
n e i . Vedi CORPO , & c . 

HETEROGÉNEA Luce, e qu t l i ache con í ta 
di part i o di raggi di difFercnte r i f rangib ih-
ta , r í f l # b i l i t a , e colore . V e d i L U C E , 
R A G G I O , RíFRANGIBILITA, , &C. 

HETEROGENEI N o m i , nella Grammatica , 
fon quelü che nci numero í ingolare fono 
d i un genere, e di un altro nel plurale . Ve
di NOME , GENERE, &C. 

HETEROGENEÍ JSÍumeri, fono q u e l l i c h e f i 
r i fcr i icono ad u n i t a d i , od in t i e r i , di í feren-
t ¡ . Ved i NUMERO. 

HETEROÜENEE Quanthadi , fono que í le 
di una fpezie e confideraxione differente , 
c o s í , che una di effe prefa un qualche fi vo-
gHa numero di v o l t e , rnai non e g u a g ü a o 
tccede i ' a l t r a . V e d i QÜANTITA' . 

HETEROGENEÍ f o r d i numeri fono q u e l ü 
che hanno differcntí fegni radicali , come 
y /2 aa , & ^ 3 : ¿¿ • v^5 9 ' & v^7 19 . 

Per come ridurre le q u a n t i í á fordz etero* 
genes a homogenee , vedi fotto i1 articolo 
SORDO. 

H E T E R O R H Y T H M U S * , un te rmine 
adoprato da alcuni capricciofí f e r i t t o r i , per 
dinotare un corfo o m é t o d o di v i ta di (con
veniente e d i í í onan t e dal l 'e ta . 

* L a vocc e compofia da i Greco írepoí , d i -
ver/o, e "puQpo?, m i fura . 

L ' i l l c f l o termine s'applica ai polfi , q u m -
do battono variamente o i r regoUrmente nel
le malat t ie ; o piíi tofto , quando un polfo 
i l quale é propno d i un*eta , trovafí i n un 
p a í i c n t e di altra eta . Vedi POLSO . 

H E T E R O S C I I * , nella geografía , un 
termipe volgarrncnte applicato a quegli abi-
tat&ri della té r ra , 1' ombra de' quali nel raez-
zodl é fempre gi t tata verfo r i f t e f í a par te , 
fia al N o r d , o fia al Sud . Vedi OMBRA. 

L a voce e Greca, da Wipoí , attro , di§-
férente ^ e axtxy ombra. 

I n quefto fenfo , g l i abi ta tor i delle zone 
t e m p é r a t e , lono dt numinat i heterofeii. V e 
di ZONA . 

H E T E R O s c i r , t u t t a v o í t a , i n r í g o r e , efe-
condo T origine e la ragione della voce , é 
• a s e m i n e relat ivo j e dinota q u e g ü abi-

t a n t i , che in tu t to l 'aano han le loro o m -
bre del raezzodl giaate verfo par t í differen-
t i , g l i uni dagli a l t r i . Cos í tJOí che abit ia-
rao Ta zona temperata fe t í enr r iona le , fiamo 
heterofeii n í p e t t o a quel i i che abitano la t em
perata meridionales ed eglino (ono heíerofcii 
a n o i . 

Da q u e í h definizione fegue, che folo g l i 
ab i ta tor i delle due zone t e m p é r a t e fono fje-
terofeii ; né ordinariamente ad a l t r i s' ap-
plica i l termine . Quantunque , i n realta , 
v i é fempre una parte della zona t ó r r i d a , i 
cui abi tant i fono heterofeii in riguardo a quel
i i del refio d'effa zona , ed ia riguardo a 
qucl l i d' una delle zone t e m p é r a t e , eccetto 
che nel tempo de 'Sol f i iz j . Ed anche i n q u e l 
tempo , twtíi quelii della zona tór r ida fono 
heterofeii i n riguardo agli abitatori d 'una del
le zone t e m p é r a t e . 

M a eífendoché cib é variabile , ed i po
po! 1 della zona tórr ida hanno la loro o m 
bra , quando a un v e r f o , e quando all ' a l
t ro ; i l cofiume ha prevalfo di chiaraarli 
amphi fc i i , e non heterafcii . V e d i AMPHI-
s e n . 

H E T E R O U S I I * , una fetta , od un ra
mo d' A r i a n i , feguaci d' Aezio , e da luí 
puré denominati A t z i a n i . Vedi AEZIANÍ . 

* L a parola £ Greca , compofia da Wipos , 
alter , ed vaia , foflanza. 

Furono chiamati heteroufii, a cagione che 
fofieneano non che i l figliuolo di D i o fof-
fe d' una fofianza fimile a queíla del Padre , 
( che fu la d o m i n a d i un altro ramo dT A r i a 
n i chiamati hornoioufii r ) ma che egli foffe 
d ' una fofianza differente da queíla del Pa
d r e . Vedi ARIANI , ed HOMOOUSIÍ . 

H E X A C H O R D O * , nella Muf ica antica , 
una concordanzii comunemente chiamata da' 
m o d e r n i , una fe f i a , Vedi CONCORDANZA , 
e SESTA . 

* L a voce e Greca, compojla da , fex ; 
e xoP^" i corda. 

U1 hexachordo é di due fatte , maggiore, c 
minore, —• I ! maggiore é cora pol la di due 
tuon i maggiori , di due mino r i , e di ut i 
femituono maggiore ; lo che fa cinque i n -
t e r v a i l i . V hexachordo\minore conOia, folamea-
te di due tuoni m a g g i o r i , d i un tuono m i 
nore , e di due femituoni maggiori » V e d i 
TUONO. 

La proporzione del p r i m o , in numeri , é 
come 3 a j j eque l l adeU 'a l t ro , come 5^ 8 . 

N a a z H t -
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H E X A E D R O N * , o HEXAHEDRON, nel-

la G e o m e t r í a , uno de' cinque corpi regola-
r i ; popolarmenre chiamato un cubo . V e d i 
CUBO, e RECOLARE corpo, 

* L a voce e Greca da '<&, , f e x , e s^pu , 
fedes. 

I I quadrato del lato di un hexaedron , é 
i n ragione fubtripla al quadrato del diá
metro della sfcra circonfcri t ta . Qu ind i , i l 
Jato deir hexaedron é al lato della sfera i n 
cu i é i n f c r i t t o , come uno alia %/ 3 '•, c con-
feguentemente i n c o m m e n í u r a b i i e ad eíTo. 

H E X A G O N O * , nclla G e o m e t r í a , una 
figura di fei l a t i , ed ahret tant i ango l i . V e 
di FIGURA , e POLÍGONO. 

* L a voce e Greca , formata da , e 
yQViet angulus. 

Se quefii la t i ed angoll fono egua l i , eg i i 
k chiamato un hexágono regalare. Ved i R E 
COLARE . 

I I lato di un hexágono , dimoflrafi effere 
eguale ai raggio di un circolo c i r c on í c r i t t o 
attorno di eíía . V e d i CIRCOLO , e RAG-
GIO . 

Q u i n d i , un hexágono regolare é in fc r i t to 
i n un circolo , fubducendo i l raggio fei vo l 
ts falla per i fer ia . Ved i INSCRITTO. 

Per deferivere un hexágono fopra una da
ta linea A B , iTav .Geomet r . fig. 84 . ) del i 
néa t e un triangolo equ i l á t e ro A C B ; i l ver-
tice C fara i l centro di un circolo , che 
circonferivera í' hexágono r ich ie í lo . V e d i 
ClRCONSCRIVERH. 

HEXÁGONO, nclla Fortificazione , é una 
Piazzs con fei b a n i o n i . V e d i BASTIONE. 

H E X A M E R O N * , ( a l c u n i Tofcan i han-
no detto Efamcrone ) o HEXÍEMERON , un 
r o m e dato a diverfi íc r i t t i si degli an t i ch í 
come de' moderni A u t o r i , contcnenti de' co
mentar) , o de' difeorfi ful pr imo Capi to lo 
della Genefi ; in cui é regi í í ra ta la Storia 
della Creazione , o T opera de5 p r i m i fei 
g iorn i del M o n d o . 

* L a voce e Greca , formata da él fex , 
ed viitpct ( dies) che nel Dialet to Dór i 
co Jcriveji ¿¡¿zpei. 

S. Baíii io , S. A m b r o g í o , &G . hannofer i t -
í o degli Efameront. 

H E X A M I L I O N * , HEXAMILI , o H E -
XAMILIUM , n e l i ' a n t i c h i t a , un muro famo-
f o , edificato daiT Imperadore Manua l e , fo
pra T i í lmo di C o r i n t o . 

* H a prefo U fuo mmc da % [s i 5 e (M-

H E X 
Ktov , che nella lingua Greca volgare fi-
gnifica un m i g l i o ; effendo quefia mura-
glia lunga fe i m i g l i a . 

L ' Hexamilion fu fat ío con la mira di d i -
fendere i l Peloponnefo dalle incurf ioni de' 
Barba r i . A m u r a t h I I . avendo l eva ío l 'af-
fedio di C o f t a n t i n o p o ü , nell ' anno 1424 , 
d e m o l í 1' hexamilion , a b b e n c h é a ve fíe dianzi 
conchiufa la pace col l ' Imperador Greco . 

I Veneziani lo r i í abbr i ca rono ce í l ' anuo 
1463, co l l ' opra di 30 mi la u o m i n i , impie-
gat i lo fpazio di 15 g i o r n i , e coperti da un ' 
armara comandara da Bertoldo d' E ü e , Ge
néra le dt l le Forze di ierra ; e L u i g i Lore-
d a ñ o Gené ra l e da M a r e . 

GT Infcdeli fecero v a i j tenta t iv i centro 
di quefia m u r a g l í a , ma furo no r i f p i n t i , e 
c o ñ r e t t i a r i t i r a r f i dalle vicinanze . M a ef
fendo poi ñ a t o uccifo Bertoldo nel l ' aíTedio 
di C o r i n t o , che fu fubito appre í ío tenta-
to i Ber t ino Calcinato , che fuccedette nel 
comando dell1 efercito , abbandonb , a l i ' av-
v ic inar f i del Beglerbeg, e l 'aíTedio e la d i -
fefa del muro , che avea si caro co í la to : 
dopo di che fu finalmente e totalmente de-
mol i to . 

H E X A P L A * , nella Storia della C h l c í a , 
una Bibbia difpoña i n fei colonne ; contc
nenti i l tefio , e diverfe verfioni di cíío j 
c o m p i l a t i , e pubblicata da Origene . V e d i 
BIBBIA . 

* L a parola e formata da ^ , fcx , Í 
¿TrKoto pando , fpiego. 

Eufeb io , H i f l . Eccl. L . V I . cap. 16. riferi-
fce che Or igene , dopo i l fuo r i torno da Ro
ma fotto Caracal la , íi appliLü a imparare i ' 
Ebreo ; e comincib a raecogliere le varié 
verfioni che erano fiate faite de' facri Scrit-
t i , e comporne i fuoi Tctrapla , ed He xa p! a : 
a l t r i , con tu t to c í o , non credono c h e a b b ¡ a 
principiara q u e ñ ' opera pr ima del tempo d 
Aíeffandro Imperatore , dopo d'eíTerí) r i t i r a -
to nella Palcflina , circa 1' anno 321. V e d i 
TETRAPLA. 

Per intendere , che cofa foíTe q u e ü ' He-
xa f i l a , fi dee lo í íe rvare , che oltre la trasla-
zione dei facri S c r i t t i , chiamata i Scttanta, 
fatta fotto To lomeo Fiiadelfo , piu di 270 
anni avanti C r i d o \ la Scrittura erá fiata da 
poi tradotta in Greco da a l t r i Iri terpreti . 
La prima di q u e ñ e V e r f i o n i , ( o , contando 
i Scttanta , lafeconda) fu quelia d ' A q u i l a t 
vc í fa 1' auno di Cr i f to 140 : la icrza fu t ^ * 

Uk 
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la d iS i r amaco , pubbl ica ta , í lccome credefí 
comuncmetne , í o t t o M a r c o Aure l io : la 
quarta fu queüa di Tcodoz ione , f o t t o C o m -
raodo: la quinta fu trovara a j e n c o ncl Re-
gno di Caracaila , verfo i anno 217 : e la 
fefta fu fcoperta a Nicopo l i verfo 1 anno 228. 
Finalmente , Origene üeífo ncupero parte 
di una fettima verfione , che contenea fo
jamente i S a l m i -

Qra Origene, che avea tenute í r e q u e n t i 
difpute c o g ü E b r e i in Eg i t to e nelia Palefli-
m o/fervando che eglino fempie centra-
riavano a que'paíTi di Scrittura che venivan 
]or ci tat i , cd appellavano al teflo Ebrco : 
per meglio vendicar quefti p a í í i , e confon-
dere g l i E b r c i , con mofirare che i Scttanta 
avevano dato i l fentimento del t c ü o Ebrai-
c o : o piut tof lo per raoürare, con buon nu
mero di var ié V e r f i o n i , qual foífe i l vero e 
real fenfo dell ' Ebrco : intraprefe di r idurre 
í Ue quefte verfioni in un corpo , infierne 
col t c í lo Ebreo a dilungo : cosí che facü-
n jén te fi pote í íero confrontare, e fi fo rnmi-
ni í l raífcro fcambievol luce Tune all'altre . 

A tal fine, egli fcelfe ot to colonne: nel
ia prima diede i l t e ñ o Ebreo in Ebrei carat-
teri : nelia feconda i l te í lo medefimo , rna 
in caratreri G r c c i . Le altre colonne, ei le 
r i empi colle diverfe , fnpramentovate Ver 
fioni : tutte le colonne corrifpondendofi 
verfo per verfo , e ira fe per frafe . N c ' Saimi 
v ' cbbe una nona Colonna contenente la íet-
tiraa Vcr f ione . 

QucíV Opera fu da Origene chiamata H e -
xa pía , q. d. fejiupl/ce ; od un ' Opera di (ei 
colonne i svendo folo riguardo alie prime íei 
verfioni Grcche . 

Per venta 5 S a n í ' E p i f a n i o , inchiudendovi 
altresi le due colonne del te l i o , chiama eíía 
Opera O l a p l a , come cortante d ' o t to colon
ne . Vedi OCTAPLA . 

' Que fia celebre fatica peri , o fi perdet-
te , é gia longo tempo : quantunque cii-
verfi ant ichi Scr i t tor i ce n'abbiano confer-
vat i alcuni peiz i ; particolarmente San G i o : 
Gr i fo í lomo íopra i S a l m i , Philopono nel fuo 
Hexamcfon & c . — A l c u n i Scr i t tor i moder-
ni (1 fono affaticati in raccorre fragmenti de-
gl i Hexapla , i n particolare D r u f i o , ed 11 P. 
Mont taucon . 

H E X A S T Y L O S * , neí l ' antica A r c h i t e t -
l u r a , un edi f ico con f d colcqne in f ron te . 

) I O N NA =, 

e d i una fuífegueote che da voca-
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* X¿? parola ¿ compcjla d i »í , fcx , e 

ruxoí co lumna . 
I I T e m p l o deH'Onoreedel la V i r t ü in R o 

m a , fabbricato da M u z i o , era un Hexafiy-
los. Ved i TEMPIO . 

H I A T U S , un termine L a t i n o , che pro-
priamente fignifíca 1'apertura della bocea ; 
dal verbo hiare sbacligliare , o fiar colla 
bocea aperta . — S'ufa i n varj fenfi nelia 
L c t t e r a t u r a , & c . per dinotarc un chasma , 
od un vuoto ; particolarmente ne' verfi , do-
ve c ' é un accozzamento od urto di voca-
l i , per cagion di una parola che te rmina 
i n vocale 
le comincia . 

Come in qud lo — 
Tho1 oft the ear the epen vo-welí tire : c ioé , 

Benché fpeífo i 'orecchia battano e ftaa-
chino le aperte v o c s l i . 

Queft' accozzamento di voca l i , cosí disgra-
de volé al!' orecchia , é chiamato hiatus si 
nelia profa, come nel verfo. •— I R o m á n i 
eran cotanto folleciti di fchifar lo , che fem-
pre toghevan via la vocale precedente, an
che i n profa: ficcorae o í í e r v a C i c e r o n e nel 
[uoOratore. — ^ e l l o ferivere, aífine di ev i 
tare queft'accozzamento , crano fo l i t i d ' in
ferir vi la lettera d ; come in redeo, redamo , 
mederga & c . Q u i n d i , su la bafe della Colon
na ds D u i l l i o t rovlamo prcedad. altod. marid. 
& c . Vofs. 

HIATUS fi prende anche per un difetto i a 
un MSS. dove quaiche cofa é perduta , o 
feanceilata , dalle ingiurie del tempo , od ' a l -
tra gu.fa. 

I n un'Opera di tea t ro , dicefi efíervi Hia~ 
tus , quando una fcena non é ben conne ísa 
coi r c í f a n t e , raa lafeia l 'azione interrot ta , 
e la fcena vuota . V e d i A Z I O N E , c 
SCENA . 

I n materie geneaioglche , HIATUS é un ' 
interruzione in una linea o ferie di difecn-
denti . •— Cote fie pro ve , e.gr. d' o t to cent' 
anni fono i m p o í l i b i l i , a cagione de' frequen-
t i h i a tu t , caufati dalle Guerre C i v i l i , dalle 
inondazioni d e ' G o í i , & c . 

HÍDAGE * , una taifa firaordinaria , da 
pagar í i un tempo al Re per ogni pezzo di tér
ra , chiamato hide . Ved i HÍDE . 

* Sunt etiam quedara coramunes pra?-
flation.es , quae ferviíia non dicunrur , 
nec de confuetudine ven iun t , nifi cu n i 
HSC^íTitas in te rvener i t , vcl cura rcx ve-

iaerii i 
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n e r i t ; ficut ( u n t H i d a g i a , m a g i a » & 
c a r v a g í a , & alia plura de necefTitate 
& ex confenfu cocnuni tot ius Regnt 
i n t r o d u c á , & q u £ e a d dorainum non per-
t i n e n t , & c . Braf lon. L i b . I L c. 6. 

I I Re ¿Ethelredo , n c l l ' anno di Cr i f tb 994 , 
efTendo sbarcati in Ingh i l t e r r a i Dane í i a 
Sandwich , tafsb tut te le fue tetre per 
dex. Ogni trccento e dieci hideí di terreno 
f o m m i n i ñ r a r o n o i l bifogno per unva fce i lo ; 
ed ogni o t to hides per un j a c k , & una fel-
l a , ad i f e í a di tu t to ¡1 Regno . 1—'Guglielmo 
i l C o n q u i ü a t o r e prefe fe i fcell ini per ogni 
hide di t é r r a . Flor. W i g o r n . an. 1084. 

H I D E , o HYDE y HYDA , ne' noí lr i co
fia mi a n t i c h i , dinotava una mifura o quan-
t i t a di t é r r a , che contiene quanto pub ogni 
anno ararfi , o lavorarí i con un ara t ro . Vedi 
ARATRO. 

Beda chiama la hids di t é r ra , f a m i l i a , 
c la definifee per cib che bafta al mante-
n imento ordinar io di una famiglia . Ved i 
FAMILIA . -.- I n a l t r i A u t o r i é chiamata man-
fi-.m , manfio , carucata , & c . 

C r o m p t o n , nelia fuá Jur isdlB* fo l . 222. 
i l k e , una hide d i ierra contiene cento acre : 
Aggiugne p o i , che ot to hide fanno a k n i g h i s 
fee un fondo, ofendo di un Caval iere . I n 
un MSS. antico l ' hida é fiffata acento ven-
t i acre . 

L a d i ñ r i b u z i o n e delT Inghi l te r ra in hides 
di terreno é rnolto antica ; e í íendone fatta 
rnenzione nelle leggi del Re Giovanni 
cap. láf. Hemicus L Mar i t and . filice fuce gratia 
ímpera tor i , cepit ab unaquaque hida Anglia. 
tres [olidos. Spe l tmn. 

H I D E L , ne' noflr i co f lumi ant ichi , fi-
gnifica un luogo di protezione , üd 'un afi!o. 
V e d i ASILO.. 

H I D G T L D * , nelle leggi de! Re Canuto , 
f i fpiega per pretium redemptionis aut met' 
numiffionis f e r v i ; \\ prezzo , coa cui uno 
fchiavo avea da redimere la fuá pelie dalle bat-
í i í u r e . Vedi GILD . 

* L a parola e formata da [ Saffone h \áe 
pelle , e gild , pagamento . — Si líber fe-
íiis disbas , operctur , perdat Hb«rta-
rem ; fi fervas , cor ium perdat ^ vel 
hidgildum . 

H I D R O T Í C I * , o HYDROTicr , ncHa 
M e d i c i n a , 1' iileffo che Sudori j ici . Ved i Su-
EO-RÍFrCI,, 

H I E 
* L a parola deriva dal Greco v^p©-, y ^ . 

dore. 
Carduus benedidus , %zedoar¡a , guaiaco, 

angél ica , & c . fono del numero degli hidrotici ̂  
o fia dclle medicine hidrotiche. 

H I E R A C I T I , Setta di ant ichi E r e t i c i , 
denominati dal loro capo, H ic r ax • 

Q u e í l ' Erefiarca fu di nafeita Egizio ; ed 
oltre la fuá lingua materna , poífedeva i l 
Greco , edavea grido i n tut te le part i della 
colta Le t t e ra tu ra . E í íendo nato C r i í l i a n o » 
era í ia to allevato neilo ü u d i o della Sacra 
Scri t tura , della quale avea piü che ordina
r io intendimento ; cosí che íc r ide d e ' c o m -
mentarj fopra a lcuní l i b r i di eflfa; ma , per 
un ufo ca t t i v» delta fuá cognizione, cadde 
i n diverfí e r r o r i , ne 'qual i procaccib gran nu
mero di feguaci per l 'autorita e fazione ch' egli 
avea fra i Monac i d 'Egit to . 

Negava a í í o l u t a m e n t e la refurrezione dei 
c o r p i ; foí lenendo , che l 'anima íbla nforgea 
di nuovo 'y e che la rifurrezione era a l i ' i n -
t u t t o fpirituale . Sant* Ep¡fanio fofpetía 
che egli aveflfe imbevuto queft' erro re da 
Origene . 

I I medefimo H i e r a c e , ed i fuoi feguaci ^ 
parimenti condannavano i l ma t r imonio \ 
cíTendo d 'opinione c h e e g ü foíTe perraeí íb fo-
lamente fot to la Legge antica , e fino alia 
vennta di Gesíi C n i t o \ ma che fotto la 
Nueva Ltgge , ogni mat r imonio era iile? 
ci to , come incorapat ibi ie coi Regno d i 
D i o . 

SantT Epifanio reca i paffi della Sc r i í t u -
n y fopra de' quali egli fon da va queí la doc
trina j ed aggiugne cheHierax non inc iam-
pb neiFerrore d 'Origene in torno al m i í l e r o 
deila T n n i í a , ma teneva che i l F i g ü u o l * 
foíTe veramente e realmente generato dal 
Padre : tu anche ortodoíTo ia riguardo a l io 
Spir i to Santo ; toltene a!cune p . u t i c o l a m i 
apparate da 'Melchifedeciam „ ch ' eg l i avea 
raffinate . Menb una vi ta auí lcr i í r ima , e 
procuro che s í viveífero i fuoi feguaci.; ma-
dopo la dr luí morte cgl ino a poco a poco de-
generarono 

H I E R A P i C R A nclla Farmacia, u n í 
fpezic d ' e l e t t ua r io , prima deferitto da G i -
leno 'y compollo d'aloe ,, di cinnamomo , 
d'afarabacca, di fpiea-nardi,. di zafferano, c 
ma í l i ce un i t i ed impaflat i con dei miele , o-
con firuppo di viole „ e meis . 
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* K demminato dal Greco tipos) facer i a 

eagime delle fue rare v i n ü ] ; e •n-tytpoj » 
a m a r o ; r d e l , che n e la bafe, renden-
dolo moho amaro. Vedi ALOES. 

Si adopera per purgare, c mondare lo í to-
m a c o ; per r imovere le oaruziom , per aju-
tare i m e f t r u i , e l ' e m o r r o i d i , e a í t e m p e r a -
re i l fangue : ancorché i l fuo ufo principa-
le appveflo di noi , fia nel far la t i n t u r a 

O l í r e querta hiera picra fempUce, ve n1 é 
una comporta, chiamata diacolocynthidos Pa-
c h i i i a cagione che la colocynthis n ' é l a b a -
f e , e che fu prima ufata, con buón efito , 
da Pachio Aot iocheno , in diverfe mala t t ie 
cftinate . — ElP é c o m p o í l a di co l 'oqu in t i -
d a , opoponace , d ' a r i ü o l o c h t a ro tunda , d' 
a g á r i c o , e d ' a l r r i ingredient i - . Uíafi nelle 
e p i l e p í i e , nelle apopleífie , nelle paraliGe , e 
n e ' i e t a r g h i ; pereccitare i men í i ru i , ed aju-
tare 1 'eípuifione della feconda . 

V i é pu ré un ' altra forte ^ i hiera picra , 
chiamata liberanus ; ma di rado ufata . I I 
D o t t o r Qu incy dice , ch'ella é un de' piu 
r id ico l i m i f c u g l i , che foífer mai i n v e n t a t i . 
PaíTa per un cordia le , & c . 

• H I E R A T Í C A Carta , fra g l i A n t l -
ch i , fu la carta la piü fina , che fi r ifer-
vava folo per ufi facri o religiofi . V e d i 
CARTA Í 

H I E R O G R A M M A T E I , ' l E P O r P A M -
M A T E 12 , fra g l i Egizj antichi , erano i 
Sacerdoti , defl inati a fpiegare i mifterj del
la re l ig ione , e a dirigere 1' adempimento del
le facre c i r i m o n i e . 

I hierogrammatei inventarono e feriflfero de' 
ge rog l i f i c i , e d e ' l i b r i di tal guf to ; e , data 
occafione , l i fpiegavano , con m o l t i a l t r i 
pun t i c o n c e r n e n í i alie d o m i n e della Re l i 
g i o n e . Se crediamo a Suida , eglino erano 
anche Profe t i ; a lmeno , ci racconta , che un 
hierogrammateus prediífe a un antico Re d' 
E g i t t o , che v i farebbe un Ifraelita di gran
de íapienza , v i r t u e fama , i l quale aveva 
ad umiliare i ' Egi t to . 

I hierogrammatei erano fempre allato al 
Re Í per affifterlo colle loro informazioni , 
e eos lor conf ig l i : per poter m e g ü o f a r c i b , 
fi fervivanu della perizia e cognizione che 
avevano acqu i íUta n e l l ' A ü r o n o m i a , e ne' 
m o t i de' luminar i celefti: cd anche de ' fer i t -
ti de' loro predece í for i , ne 'quali erano efpo-
íle le loro f u n z i o n i , cd i lor dover i . Erano 
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efenti da ogni c ivi le irapiego ; r i pu ta t i ic 
prime perfone in digni ta dopo i ! R e ; e por-
tavano una fpezie d i fcettro in forma d i u n 
colero. — Dopo che T E g i t t o d iventb una 
Provinciadel l ' Imper io R o m a n o , i hierogram
matei furono a v v i l i t i e fprezzati . 

H I E R O M N E M O N * , un m i n i í l r o delP 
antica Chiefa Greca , la cui funzione p r i n -
cipaie fi era, fiare dietro al Patriarca nell* 
amminiftrazione de' Sacrament i , nelle c i r i 
monie facre , & c . e mof i rarg l i le Orazio-
n i , i Salmi , & c . ch ' cgli avea da reci
tare . 

* L a paroU l compofla dal Greco Upo;, f a 
cre , e {¿mjxoov , un che avvi fa , o f u g -
gerifee. 

E g ü puré vefiiva i l Patriarca de' fuoi abi-
t i P o o t i f i ^ a l i ; ed aí fegnava i iuoghi di t u t t i 
quel l i che avean d i r i t t o d'effere a t torno d t 
l u i , quando fedea ful fuo T r o a o ; fimileall' 
odierno maefiro di C i r i m o n i e del Romano 
P o n t í f i c e . 

I I hieromnemon ordinariamente era un Dia« 
c o n o ; quand' egli era negli o rd in i Presbite-
rali , come qualche vol ta accadeva , era d i -
fpenfato dal vert i ré i l Patriarca . Foí íe eg l i 
D i á c o n o , o foífe P r t t e , avea fot to di sé ua 
mini f t ro chiamato caflriftus . A lu i puré s" 
appartenea di cuftodire i l l ibro i n t i t o l a t o 
Contacion , o dell ' ordinazione ; equcl lo chia
mato Enthronismus , ch ' era una fpezie d i 
R i t u a l e . 

H I E R O P H A N T E S * , o HIEROPHANTA, 
ne l l ' A n t i c h i t a , un Sacerdote appreífo g l i 
Atenief i . Ved i PRETE. 

* L a parola % compofla d i \ tpo¡ , facer } 
o tpcuvcá apparire. 

I I hicrophames era propriamente la p r i n 
c ipá i s perfona che ufiziava nelle Ferte fo-
I t n n i , dette E l e u f i n í a , ded íca te a Cererc 
ed a Proferpina. Ved i ELEUSÍNIA . 

San Gi ro lamo dice , che i l hicrophantes 
ertingueva in sé i ! fuoco della concupifeen-
z a , con bere la c icu ta , cioé i l f u g o d ' e í í a j 
e talor anche facendofi eunuco. — A p o l l o -
doro offerva che i l hicrophantes era quegli 
che inr t ruiva le perfone imziate neila lor re
l i g i o n e , de 'mir ter j e doveri di eíía ; e che 
d i qua egli avea dir ivato i l fuo nome . — 
Per 1' iftcíTa ragione egli fi chiamava anco 
prophetes, profeta. — A v e a de' m i n i l f r i fot
to di se, per fare la rteífa cofa, o per aíTi-
fterlo , che pur erano chiamati prophetes , 

ed 
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ed cxegetes j cioé d i ch i a ra to r í delle cofe d i 
vine . 

hW1 hierophantes apparteneva di veftlre ed 
ornare le ftatue degli D e l , e portar!! nelle 
proceffioni e nelle aitre cerimonie -

H I E R O P H Y L A X * , un Ufiziale ne lU 
Chiefa Greca . -— L a fuá funcione é quel-
la di guardiano o cuftodc delle cofe facre, 
degli utenfi l i di Chiefa , delle facre vedi 
& c . e cornfponde al noftro Samjfá , o Sa-
g r i f l ano . 

* L a parda ¿ compofta d i ¡zpoí, facer , e 
apvKtíZ, cujio-áe , da (pVKciT'r& cujlodire , 
guardare. 

H I E R O S C O P I A * , una fpezie di d i v i -
n a i i o n e , che corapiefi , confiderando la vic
t ima , cd oflfcrvando ogni cofa che occorre 
nel corfo del Sacrif izio. Ved i SACRIFIZIO , 
e VITTIMA . 

* L a voce e formata da Upos j facer , e 
axcmca confiderare. 

H 1 G H DUTCH, é la l ingua Tedefca nel-
la fuá maggior p u r i t a , & c . come é parlata 
neila M i f n i a , & c . Ved i LINGUAGGIO ; V e d i 
anco TEUTÓNICO. 

H I I S te/iíBuSf q. d. gueftf tef l imonj ; frafe 
che anticamente s'aggiugnea nel fine di un 
A t t o , feritra infierne c o H ' A t t o ü e í f o ; per 
lo che venivano chiamati i tef l imonj , fi 
leggeva r i f l r u m e n t o , o l ' A t t o , equ ind i fi 
regilhavano i loro nomi .Ved i ATTO, e DEED. 
V e d i anco TESTIMONIO. 

Quefta claufula d'/;/7i teflibus, ¡n fine de
g l i A t t i , cont inuo fin al Regno d' A r r i -
go V I H . ma ora ella fí o m e t í e . Cok fopra 
L i t t l e t . 

H I L A R I A , nel l ' A n t i c h i t a , Fefie ce lé
brate ogni anno , dai R o r a a n i , 1'ottavo delle 
Calende d 'Apr i le , in onore di Cibele , madre 
degli D e i . Ved i FESTA . 

Solennizzavanfi con gran pompa , ed al-
legrezza. Ogn i perfona fí veír iva a placer 
f u o , ed a í í u m e v a i contrafegni e le d iv i íe 
di quella digni ta o qua l i t a , di cui era va
g o , a cui afpirava, o che piíi g l i andava a 
g e n i o . 

I R o m a n i prefero originalmente queda 
Feíla dai G r e c i , che la chiamarono A N A -
B A 2 I 2 , q . d. Afcenfus ¡ la v ig i l i a di tal 
giorno fi fpeodeva in lagrime e lament i , 
e perb era denominata K A T A B A 2 I 2 , de-
fcenfus. 

H I L 
N e l decorfo , prefero i Greci i l nome 

I A A P I A , dai Romani ; fíceorae appar da 
F o z i ó , nel fuo eftratto deila v i ta del F i lo lb -
fo I f i d o r o . 

Cafaubono f o ñ i e n e , che oltre quefia par-
ticoiare fígnificazione , la parola hilarla fu 
ahresl un nome genéra le per ogni giorn© 
allegro , o fe f i ivo , o pubblico , o privato 
e domefiieo . M a Salmafio é di altro 
parere. 

T r i f i a n o , T . I . p. 482. didlngue tra h i 
lar ía ed hilarix . Le pr ime , fecondo l u i , 
erano allegrezze pubbl iche ; e le feconde , 
eran preghiere fatte i n confeguenza di quel-
l e ; e s1 intendevano ancora d 'ogni fefta od 
allegrezza priva ta , come di un m a t r i m o 
nio , &.c. Le pubblicbe duravano diverf i 
g i o r n i , nel corfo de 'qual i era fofpefa e sban-
dita ogni raalinconia, non aveanoluogo le 
cerimonie f u n e b r i , n é q u a l u n q u e al t ro l u t -
to o t r i í lezza . 

Le hi lar ía furono pr ima inf i i tu i te in ono
re della madre d e g ü D e i , come ha eflervato 
M a c r o b i o , L . I . c. 10. e Lamprid io , nella 
fuá vi ta d 'AleffandroSevero ; coila mira p io-
babilmente di efprimere 1'allegrezza conce
pita nella nafeita degli De i . 

H 1 L A R O D I * , nella Mufica c nella Poe-
fia an t i ca , crano certi Poe t i , fra i G r e c i , 
che giravano a t í o r n o , cantando piccoli pia-
cevoli ed allegri p o e m e t t i , o canzon i ; un 
poco perb piü ferj che le compofizioni Jeni
che . Ved i RHAPSODI . 

* L a parola e Greca, '{Kotpoo^oi , compo-
Jla da ¡Koipoí, UetO) e u^n , canto. Ve" 
d i H l L A R O D I A . 

CV Hi la rod i comparivano vefiit ' i di blan
co , e coronati d ' o r o . Da pr ima portava-
no fcarpe ; ma poí prefero la crepida, che 
non era al tro che una fuo la , legata fopra i l 
piede con coregiuole. 

N o n cantavano fol i ; ma aveano femprc 
un p i te io l ragazzo , od una fanciulia , 
che l i accompagnava, fuonando su qualche 
ftrumento. 

Dalle ñ r a d e , furono nel decorfo i n t r o -
dot t i nella T r a g e d i a , come i Magodi nella 
C o m e d i a . Vedi TRAGEDIA & c . 

G l ' hilarodi furono poi chiamati J imodi , 
da un certo Simo poeta , che fu cccellente io 
quefta fpezie di poefia. 

H I L A R O D J A , un p o í m a , od una com-
poíi-
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pofiaione \n ve r fo , f a t t a , o c a o í a t a dá una 
fpezie di rhapfodiü i chiamat i h i larodi . V e d i 
HlLARODí. 

Scaligcro tiene , che h i U m - i i a , h t l a m r a -
gedia, phlyacographia , e la favola rhmtho-
nica , fono t u t t i n o m i per dinotare una 
fteíTa cofa . V e d i HILARO-TRAGEDIA , e 
PHLYACOGRAPHIA. 

H I L A R O - T R A G E D I A , una c o m p o ü z i o -
ne drammatica , parte t rág ica o feria 5 e 
parte cómica , o giocofa. V e d i DRAMA. 

Scal ígero vuole che 1 hí laro-tragedia c l 
hilarodia fieno una cofa ñeíTa . A l t r i vo-
gl ion piu tofto che 1' hilaro-tragedia fia ña 
ta a un di preflb cib che noi chiamiamo 
tragicomedia . A l t r i ancora credono , che 
fia rtata una pura tragedia, ma che fol ter-
rainava i n lieta e felice cataftrofe, che dis-
briga 1' Eroe e '1 fa paífare da un ' infelice a 
l ieto flato . M a la prima opinione pare la 
p ía probabile , e la meglio autorizzata e pro-
v a t a . V e d i TRAGEDIA , ed HILARODIA. 

H I N , una mifura Ebrea , che contiene 
la íefla parte di un epha ; od un fecchio 
piccolo di v ino . V e d i MISURA , EPHA , 
& c . 

H I N D , una cerva del t e rzoanno. V e d i 
CACCIA * 

HIND C a l f , un cervo del p r imo anno . 
V e d i CACCIA . 

H I N D E N I Homines * , an t i c amen té , fi-
gnificava una focieta , o claíTe d' üo-
m i ' n i . \ 

* L a noce e formata dal Sajfone h l n á e n c ) 
focieth , o compagnia . 

N e l tempo de' noí l r i antenati Sa í íoni , 
t u t t i g l i uomin i erano ordinat i in treclaf-
fi , o bindene i la p iü baffa , la mezzana, e 
la piü a l t a ; ed erano fiimati fecondo la r i -
fpettiva claí íe \ acc ioeché , nel cafo che uno 
aveffe fatta un' ingiur ia , daífc la foddisfa-
x ionc , a norma del pregio o rango , e fa-
coha dell 'uomo a cu i i 'avea fatta . V e d i 
SYXHYNDEMEN . 

I piu bajjx erano quel l i la cui facolta era 
calcolata dieci l i r . o 200 fcell. ed eran chia
ma t i v t n ducem 'nú, o tvjyhyndemcn \ e le lo
ro m o g ü , twyhjtnde, 

1 mezzani erano calcolati 600 fcell ini , e 
c h i a m a v a n í i ¡ixhyndemen , e le loro mog l i 
f ixhynds. 

1 p iu a l t i erano fliraati fin a 1200 fcel
l i n i , cd eran chiamati twelvchyndcmen , e 
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le loro mogl i twelvehynde . V e d i TVVIHIX-
DI , &c . 

H I P P E U S , o E q u i m s , nella Fifiologia , 
una cometa che alcuni Scr i t tor i fnppongo-
no rafifomigliar ad un cava l ío . M a la forma 
di tale cometa non é fempre fimile ; qual-
che volta effendo ovale , e talor' imi t ando 
un romboide . — C o s í i l fuo ftrafeico alie 
vol te é diflefo dalla fronte o dalla parte d' 
i n n a n z i , ed alie vol te dalia parte di dietro . 
— Qu ind i é , che q u e ñ a claííe d i Comete 
viene d i f l in ta in equinus barbatus, equinus 
quadrangularis, ed equinus ellipticus . V e d i 
COMETA. 

H I P P I A T R I C E * , T arte di curare le 
malattie de' b ru t i , e particolarraente de'ca-
v a l i i . 

* L a vece i compojla d i wnoi caval l s , e 
ictrpoí medico. 

N o i la chiamiamo Parte , od il mefliere 
del mal i fcalco. Ved i MALISCALCO . 

1 H I P P O C E N T A U R O * , ncll' A n t i c h i -
ta , un moftro favoiofo , creduto mezzo 
cavallo , e mezzo uomo . Vedi CEN
TAURO . 

* L a parola e pura Greca , formata da 
¡iriros) equus, Krfffre» pungo , e Tetupos) 
taurus. 

C i b che diede occafione alia f avo la , fi fu 
un popó lo della T e í í a g ü a , v ic ino al monte 
P c l i o n , i l quale ricevette quefla denomina-
zione per eífere flato i l p r imo che infegno 
1'arte di montare a cava l lo ; lo che dié m o 
t i v o ad alcuni de ' faoi con f inan t i , d' imraa-
ginarfi che i l cavallo e i 'uomo faceffero un 
fol a n í m a l e . V e d i CAVALLO. 

GV Hippocentauri , pare , che fieno flati 
d i í ferent i da' C e n t a u r i ; in queflo , cheque-
fli u l t i m i folamente calvacavano t o r i , ed i 
p r i m i , cavalli , come i nomi fleffi addita-
n o . V e d i CENTAURO. 

Pl in io afferma d'aver veduto un vero bip ' 
poecntauro in Roma , portato d a l l ' E g i t t o , 
imbalfamato nel miele : D a l che fo lpe í ta r 
poffiamo che foíTe un ' impoftura . V . P l in . 
H i j i . N a t . I. 7. c. 2. — S u l l e m e d a g ü e di G a l -
l l e n o , é rapprefentato un Centauro che t i r a 
un a rco , o che tiene un globo nella man dc-
flra, ed i l t imone d'una nave nella finiflra: 
con q u e ñ a I n f c r i z i o n e , A P O L L I N I C O N S . 
A U G . A Apollo confervatore d? Auguj'lo. í—4 
Tr i f t ano confidera l ' un e V altro , come u n 
fimbolo dellar protezione che Gallieno riee-

Q o o vene 
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vene da Apol lo nelle fue guerre contro i 
Perf iani . 

HIPPOCR AS * , Vimnn HIPPOCRATICUM, 
una fpczie di v ino medicato. Ved i l ' A r t i -
colo VINO . 

* Menagio approva la congettura d i qud -
U che dirtvano Hippocras da Ippocrate , 
fuppQncndo l u i inventare d i queflo vino : 
ma pojliam meglio dedurlo dalla mani -
ca hippocratis , adoperata nella f u á fil-
trazione. 

V hippocrai é una bevanda eompofla d i 
v i n o , con a r o m a t i , e con a l t r i ingred icn t i 
i n f u f i v i , di ufo frequente appreffo i Fran-
cefi per modo di forfeggio dopo i l c i bo . 

V i fono var ié fpezie hippocras, fecon-
do la fpczie di v i n o , e degli a l t r i aggiunt i 
che v' e n t r a ñ o ; hippocras bianco , hippocras 
ro íTo, hippocras claret , hippocras d i frago-
la , hippocras fenza v i n o , hippocras di fi-
d r o , & c . 

Quelio che é preferit to nel noftro difpen-
fatorio del co l leg io , debb'effer fatto di ga-
rQfani , d i gengiovo, di cannel la , e di no
cí m o f é a t e , piftati ed infufi i n v ino di Ca
nar ia , con zucchero; a l i ' infufione debbeí i 
aggiugnere del l a t t c , del l i m o n e , e alcuni 
r i t ag l i d i rosmarino; cd i l tu t to colarfi per 
una fíanella. Viene comendata per cordia-
l e , ut i le nelle paraliOe, ed i n t u t t i i ma l í 
de' n e r v i . 

H I P P O C R A T I S M a n i c a , una fpezie d i 
f e l t r o , o di facco co la to io , f o r m a t o , con-
giungeodo g!i angoli oppoftí di un pezzo 
quadrato di fíanella, in forma di p i r á m i d e , 
e che fí adopera nel percolare, o fpremere 
f c i r o p p i , decoz ioni , & c . per chiar if icar l i . 
V e d i FILTRO, FILTRAZIONE, &C. 

H I P P O C R A T I C A Pactes . Ved i FA-
CIES . 
" H I P P O D R O M O * , neir A n t i c h i t a , una 
l i z z a , od un corfo , nel quale fi fanno le 
corfe de' c a v a l l i , e dove i cavalli üeíTi fi 
e ferc i t sno . 

* l a parola e Greca, VmtoPpoftis , coM' 
pojia da hiros cavallo , e frpopos , 
corfo. ' 

H I P P O L A P A T H U M , nella Storia N a -
t u r a í e , una fpezie di lapathum , chiaraa-
to anche rabárbaro del Monaco . Vedi RA
BÁRBARO . 

H I P P O M A N E S * , una forte di ve leno , 
famofo appreflb g l i ant ichi , come ingre-
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diente ne' fíltri amorofi , o' ncgl ' íoc í t t -
tesmi . V e d i VELENO , FILTRO , e 1N« 
CANTESMO. 

* L a parola e Greca, 'wiroiJtuvns , eompo
f l a da liriros caval lo, e (¿avia fu ror . 

I Na tu ra l i íH non s'accordano circa la na
tura del!' hippomanes . — Pl inio lo deferive 
per una ca rúncu la nericcia , che t rovaí i su 
la te í la d ' u n puledro appena nato , che dal
la madre fi morde v ia , e fi mangia . Eg l i 
aggiugne, che fe ella é prevenuta, ed a l t r i 
ne recide quella c a r ú n c u l a , abbandona i l 
puledro , né lo a l leva . 

V i r g i l i o , e dopo l u i Servio e Co lumel -
l a , lo deferivono per una velenofa mate
r i a , che gocciola da! pudendum d 'una ca-
v a l l a , quando defidera i l mafch io . 

I n fine del Diz ionar io del Signor Bayle, 
v i é una mol to erudita Di í fe r t az ione fopra 
P hippomanes, e tu t te le fue v i r t u , si ve-
re come pretefe. 

H I P P O P O D E S * , O HÍPPOPEDES , nella 
Geograf ía antica , un ' appellazione data a 
certa gente , fituata su le rive del mare 
Sc i t i co , creduto avere piedi di caval lo . 

* L a parola e Greca', eompofla da 'miroí j 
cavallo , e m-is, piede . 

GH hippopedes fono mentovat i da D i o n i -
fio, Georg. v. 310. da Me la L . I I I . cap. 6. 
da Pl in io L . I V . cap. 15. e da Sant1 AgoíH-
n o , de C i v i t . L i b . X V I . cap. 8. — M a l a v e -
r i t h é , che fu data loro que í ia appellazio
ne per ¡a velocita , o leggerezza de' loro 
piedi . 

H I P P U S * , nella M e d i c i n a , un male de 
g l i o c c h i , in cui eglino di continuo fi |fcuo 
tono , e tremano ; e si rapprefentano gl i og 
gett i come ognor ñ u t t u a n t i . Ved i OCCHIO 

* E g l i c eos) detto da l Greco 'envroí i caval 
lo ; perche fecondo Blancardo , pare che 
g l i oggetti cambino luogo e fi traportino, 
come quando uno cavalca. 

H I R C U S * , Tragus , nel i ' A n a t o m í a , 
una parte del!' auricola , o deli ' orecchia efie-
r i o r e ; cioé di quel i ' eminenza c h ' é attacco 
alie t empie . Vedi ORECCHIA, eTRAGUS. 

* L a parola e La t ina , e fignifica ca-
p r o . 

HIRCUS, n e l l ' A í l r o n o m i a , una fiella fíífj 
della pr ima grandezza , r i f t e í í a che capelo' 
Ved i CAPELLA . 

HIRCUS é anche una denominazione da
ta al rancido catnvo odore , cb' efafa 

afcel-
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I fcc t tc ; e che ha la fuá forgcnte nellc g U n -
dule a x i l l a r i . 

HIRCUS , s'adopera da alcuni Scn t ton , 
per dmotare una C o m e t a , cerchiata quali 
da una g iuba , in apparenza afpra e peloía . 
V e d i COMETA . „ 

H I S T I O D R O M I A ¥ » , .arr^ dl n a v i f 
r e , o di condurrc i vafcelh ful mare . V e 
d i NAVIGARE. L a J < 

* L a parola ¿ V r e c a , compojla da î .ov , 
-vela V da iros , i' M e r o J una nave , 
che viene da / r ^ / , fio ; e Xpopos , 
corfo« 

U Bifliodromia é r if teíTo che d i r é , come 
sppo noi , Navigazione . V e d i NAVIGA-
ZIONE. 

V Hifliodromla verte ed_ é fondata su 
quattro punti , due de' qual i eífendo dati , 
g l i a l t r i due fác i lmen te da quei fi raccol-
gono , e íi trovano per mezzo delie tavole 
loxodromiche , de' í e n i , delie tangenti e fe-
c a n t i , delia tavoia di Merca tore , & c . 

Quetle quattro cofe fono , la differenza 
d i l a t i t u d i n e , la di í ferenza d i longi tudine , 
i l corfo o viaggio , e ia diftanza percorfa . 
V e d i LONGITUDINE , LATITUDINE , COR
SO, ROMBO, e DISTANZA. 

H I S T R I O , tflrione, nel Drama ao t i co , 
í ignif ícava un A t to re , o commediante ; ma 
p iu fpezialmcnte un pan tomimo , un buffo-
ne , i l quale rapprefentava o facea la fuá 
parte con g e f t i , e bailando. V e d i COMME-
DIA, PANTOMIMO, & c . 

H O B L E R S , o d H o E i t E R s , HOBELARII, 
ne' noÜri c p ñ u m i antichi , erano uomin i , 
che per la maniera d i poífeíTione ( tenure) 
ond ' erano invef t i t i , eran' o b b ü g a t i a man-
tencre un cavalleggiero ( hobby ) per avv i -
fare dell1 invaf ioni verfo i l m a r e . 

H O D E G O S , un termine puramente Gre
c o , 'ofrtiyas, che íignifica gu ida . Eg i i é p r in 
cipalmente ufato per t i t o io di un l ibro com-
pofto da Anaílaf io S ina i t a , verfo i l fine del 
V . Secólo j ed é un m é t o d o di difputare 
contro gU Erel ic i , particolarmente g l i 
A c c f a l i . 

M . To land ha p a r í m e n t i pubblicata una 
DiíTer tazione fotto i l medsGmo t i to lo . I I 
fuo foggetto é la colonna di fuoco , & c . 
che precedea gl ' I f rac l i t i , come guida nel 
deferto. 

H O D M A N , un giovane fcolarc ammef-
fo dalla fcuola d i W e f t m i n ü e r per cífere 
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í l u d e n t e nel Col legio di Or í i b i n O x f o r d . 
V e d i SCUOLA . 

H O G O G , propriamente K^UT-COUT , 
una vivanda , nel i 'ar te del Cuo^o , deno-
mina ta dal fuo perfetto e acato fapore. 

Le fue preparazioni , i fuoi ¡ngred ien t i , 
& c . fono var j , —- La fuá bafe í ordinaria
mente carne, e.gr. una cofeia di caftrato , 
tagliuzzata e mefcolata coa erbe o d o r i í c r e 
e fapori te , come t i m o , fatureia, & c . con
dita di fale e pepe, e con roffi d 'ova ; i l 
t u t t o ¡ m p a í h t o in una maffa , e mcffo a 
b o l l i r e i per lo piu s ' involge in una foglia 
d i c a v ó l o , e prima fi forma in fomigl ian-
za di un g a l l o , o d ' a l t ro vo l a t i l e , con una 
tefta at taccatavi . —- Ref ta , che fia imban-
di to e porto i n tavola con qualche faifa , 
come b u r r o , rofíi d ' o v a , anchiove , & c . 

H O G S H E A D , una mifura , od un va-
fcello di v i n o , o d ' o l i o , che contiene la 
qaarta parte d'una botte 5 o 63 piccoli fec-
c h i . V e d i MISUR A . 

I D i f t i i l a t o r i pefano i loro v a f í , quando 
fon p i e n i , c per un ¿ o ^ / i í ^ J accordano 400 
pefi o l ibb re , due q u a r t i , & c . 

H O K E - D A Y , HOCK-TUESDAY , ne' ñ o -
flri coftumi a n t i c h i , ( Dies manis , quem 
qu'mdenam pafchíe vocant) i l fecondo marte-
di dopo la fettimana d i Pafqua. 

Quedo giorno era oífervabiliíTimo ne' paf-
fati t e m p i , attefo che ferviva , come l'odier-
no San M i c h c l c , per uo termine generala 
o terapo di computazione . —1 T r o v i a m o de-
g l i aff i t t i o locazioni fenza data, che fi r i " 
fervano tanta rendita pagabile ad duoí an-
n i términos , f c i l . ad le hokc day , & ad fe-
ftum S. M i c b a e l i t . Vedi 1 'Ar t ico lo QUAR-
TER . 

Nel l e no t í z i e del Collegio dclla M á i d d a l c n a , 
a Oxford , v i é una conceíTionc annua , 
pro mulieribus hockamibus , di alcune lo ro 
caftella i n Hampshire ; dove g l i u o m i n i íi 
fan tributare ( h o c k ) non so qual cofa dalle 
donne nelle Domeniche , ed elleno vice ver-
f a , ne' M a r t e d l . — C i b vuol diré che i n quel 
giorno le donne per certo allegro capriccio 
ferrano le í i rade con corde , e t i rano a sé i 
pafleggieri , volendo che fia sborfato ad ef-
fe qualche dinaro per uíi p i i . 

HOKE DAY Money , un t r ibu to antica-
rcente pagato al S i g n ó t e del fondo, perché 
daíTe ai fuoi affittaiuoli ( tenantt ) cd al
t r i uomin i l ig j , licenza d i celebrare F 

O o o z hock' 
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¡ m k - d a y , i n memoria deli ' cfpulfione de' 
D a n e f i . 

H O L M * , HULMUS , íignifica 1' ifleffo 
che Infula amnica , un* ifola fiumana, fc-
condo Beda ; od un fondo erbofo e piano 
lungo le r ive , o n e i r a c q u a propria , fecon-
á o Camdeno. 

* Quando un luogo e chiamato col neme 
d1 h o l m , o quando que/la f i l iaba ¿ con-
giunta con qualcti al tra nel nome d i un 

\} luogo 5 fignifica cF egli e circondato da 
etcque. — Come i flatholmes , flephol-

f m t s , vicino a B r i f l o l . Se la fituazione 
del luogo non e vicino aW acqua , ^uh 
fignificare un luogo moni no fo ; imperoc-
che ho lm , i n Saffone , flgnifica ancora 
un col le & c . 

H O L O G R A P H U M * , nella legge c iv i le , 
una fcr i t tura diflefa di mano propria , e 
antieramente, d i colui che la fuggclla c íb t -
toferive . 

* L a voce t Greca , compofta da IKO? S 
tutto ) intero i e ypct<pw ^ ferivere. 

E l i ' é principalmente ufata } parlando d ' 
u n tef tamento, feri t to a l l ' i n t u t t o di mano 
del Tef ta tore . Ved i TESTAMENTO. 

I R o m a n i , non approvavano i teflamen-
t i holografici ; e quantunque Valent in iano 
g l i abb ía a u t o t i z z a í i con una fuá N o v e l l a , 
non fono in ufo cola dove la Legge c iv i l e 
í nella fuá piena forza . 

H O L O M E T E R I , un iftruraento mate
m á t i c o , che ferve univerfaimente per pren
dere ogni forte di mifure , si ne' c i e l i , co
me fopra la t é r r a . 

* L a parola ¿ Greca) da ¿KOS y tutto , e 
p,ifrpi(á , m¡furaré . 

V holometer é l ' i r tcífo che q u e l i o , che al-
tramente denominiamo pantometsr . 

H O M A G E " , nel fuo fenfo g e n é r a l e , d i -
nota la r iverenza , U r i f p e t í o , e la fommif-
f ioncj , che una perfona ufa verfo i l fuo S i -
g n o r c » Padrone, Principe , od s l t ro Supe-
r i o re . V e d i LORD , e SIGNORE . Ved i OM AG-
GIO . 

* L a p o n í a e formata da l Lat ino homo ; 
a cagione che quando un vaffallo ( teñan t ) 
ü quale ha una pojfeffione in fee , comt 
feudo y nel daré i l giuramento ^ dice Ego 
devenio homo v e í l e r . 

H G i M A G E R , una perfona che f a , od é 
obb-lig£ía a fare cmaggio ad UB ' a l t ra . V e d i 
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Queda Sígnor ia e. gr. é si eüefa , che v i 

fono i n eífa piu d i cento e vent i t e n a n t s ¡ 
od homagers. 

H O M E S O K E N * , o p iu t tof lo HAMSO-
KEN , che qualche volta anche fcriveíi 
HAMSOCA ; i l p r iv i leg io , o la protezione 
che ogni uomo gode nella fuá propria cafa. 

* Hamfokne , hoc eft quietus eífe de 
amerciamentis pro ingreífu hofpi t i i vio-
lenter , & fine licentia contra pacern 
r e g í s , & quod teneatis placita de hu-
jusmodi t ransgref í lone i n curia vcftra. 
W. T h r o n , 2030 . 

Q u i n d i , colui che invade e viola quefla 
l iberta , dicefi propriamente frangere /;¿m-
focam ^ o hamfocnam . 

Pare che cib coincida a q u e ü o che i n 
oggi chiamiamo burglary , che é un delit-
to d1 enorme odiofa natura , come quelio 
che non fo lameníe rompe la pace regia , 
ma cziandio quella l iberta che un uomo 
ha nella fuá cafa, che , come fuol dirf i co-
muneraente , é i l fuo eaílello , e pero niu-
no dee invader lo . Brafton , L i b . I I I . 

H O M E R , o GOMOR , una mifura Ebraj-
ca , che contiene la decima parte d' u n 
epha. V e d i MISURA, ed EPHA . 

H O M I N E capto i n withernamium y u t l 
mandato per apprendcr colui i l quale ha 
prefo qualche uomo o donna obbligati al-
t r u i , e l i ha t r a t t i fuora deila conrea . Ve* 
di W l T H E R N A M . 

HOMINE replegiando , un mandato , per
ché diafi un uomo fuor d i prrgrone. Vedi 
REPLEVY, &C. 

H O M I N I C O L i E * , nel!' ant ichi ta , u » 
nome che g l i Apo l l ina r i f t i davano agli or-
todoíTi , per d ino t s r l i adoratori di un uomo y 
V e d i APOLLINARÍSTI . 

* L a parda e Lat ina , da homo , 0 Có5* 
l o , adorare . 

EíTendo che g l i Orcodoffi foñenevano che 
Gesii C r i f l o era Ü o m o - D i o ; g l i A p o l l i n a r i -
fti g l i aecufavano di adorare un uomo , ® 
M chiamavano hominicola. 

H O M O C E N T R I C O * , nell ' A r t r o n o m i V , 
un termine delF l íkffo figmficato che censen' 
t r ico. Ved i CONCÉNTRICO. 

* L a voce e Greca, compofta da ¿{¿OÍ , fí* 
m i l e , e javrpo» , centro. 

V ipotefi di T o l o m e o fi fpiega col mezzo 
di diverfi c i rcol i homocentrici% ed eccent í ic i•• 
V e d i ECCENTRIQO', .&Ca. 
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H O M O E O P T O T O N , O M O I O n T O ; 

T O N , una figura nella rettorica , m cui 
divcrfi nomi finiícono in cafi ú m i h - e. gr. 

jUntes , lacrimantes , V mije-

" H O M O E O T E L E U T O N , ' O M O I O T E -
A E T T O N , una figura nella r c t t o n c a , m 
cui diverfi verbi in una fentcnza fi fan ter
minare alia üeíTa maniera : come m de
ducid evehi quam de/en malut - O v v v o , 
ut v iv is invidiofe, delinquís j iudtoje , loquerií 
odio fe • 

H O M O G E N E O * , ' O M O F E N H S , é un 
termine applicato a varj foggetti , per d i 
no ta re , che eglino c o n í i a n o d i par t í fimili, 
o di par t í della medefima natura e fpezie. 
A contradiQinzione degli heterogenei , nc' 
quai le parti fono di di í ferent i na ture , & c . 
V e d i HETEROGÉNEO . 

* L a voce e compofla dal Greco ¿¡¿os f i m i -
le , e ytvos , genere : 

I corpi naturali , generalmente , fono 
compofi i di part i h orno gen e e c o m e un dia
m a n t e , un metallo , & c . — I corpi a r t i f i -
z i a l i , a' con t ra r io , fono aggregati di par
t í heterogenee , o par t í di qualita diffe-
r en t í ; come un edif iz io, di p ie t ra , d i le-
g n o , SCCÍ 

HOMOGÉNEA Luce , é quella le di cu í 
part i fono tutte d' un irte tío colore , d'un iñef-
ib grado di n f r ang ib i l i t a , e rifleffibiliía . V e d i 
L U C E , eRACGiOa 

HOMOGENEI N u m e n , fono quell i deli'iílef-
fa fpezie e natura . Ved i NUMERO . 

HOMOGENEI Sordi , fono quelli che han no 
un fegno raiieale comunc; coras v / : 2 7 , e 
4/: 3. Ved i SORDO. 

H O M O G E N E U M Comparatioms , ne l l ' 
algebra, ia quanti ta nota in un ' equazione ; 
chiaraata anco numero affol uto . V e d i E Q U A -
ZIONE , & c . 

E1 chiamata homogensum Comparationis , 
di comparazione , per di l t ingucrla dagli al-
<ri t e rmin i , che quantunque del par í ho-
mugenei, cioé fempre clevati a l l ' iñe í fo gra
do di potenza, non fono perb le quanti ta al-
»« quali fono hic & nunc compárate o r í 
feme le cofe. 

H O M O I O M E R I C I P r inc ip i i , una fpezie 
partKolarc di principj , fuppofti in t u t t i i 
corpi^ miftí da Anafíagora ; cioé numeri o 
m o l m u d i n i d e t e r m í n a t e d i ta i f i m i l i pr in-

c i p j , che , quando vengono ad efíere par
t i , e. gr. di un corpo an imale , i v i hanno 
da far maíTe e combinazioni tali quali la 
lor natura efigeva j cioé le particelle fan-
guinarie hanno da coadunar í i e raccoríx 
tn t te in í ieme , e fare i l fangue ; T u r í n o -
fe cofti tuire 1' orina , le offee g l i oíTi , 
le carnee la carne , & c . V e d i PRINCI
PIO. 

H O M O L O G A Z I O N E * , nella leggecivi -
le , i ' a t t o di confermare, e rendere una cofa 
piíl valida e folenne, con la pubblicazione , 
r í p e t i z i o n e , o ricognizione d'eíía . 

* L a parola viene dal Greco, ó îoKoyicK^ 
confenfo , ajjenfo ,* formata da 'oyt,os í i-
railis , e Koyos d i "ktyuv dicere \ q . d. 
diré la flejfa cofa , acconfentire, accov* 
darf t . 

I creditori hanno foí tofcr i t to i ! Contrac
to , non refta fe non che fia homologato . 
V e d i CONFERM AZIONE . 

H O M O L O G O * , nella G e o m e t r í a , fi 
applica ai lat í cor r i fpondent í delle figu
re fimili ; che fi dicono effere homologhi$ 
od in proporzione g l i un í cogli a l t r i . V e d i 
SIMILE . 

* L a voce e Greca, compofla da ópoí , fi-
mile , ¿ hoyos, r a t i o ; q. d. quamitadt 
/ ¡mil i r une alí1 altre nella ragione. --
Co-f) che fe la ragione d i A B , % la-

flejfa che d i C a D ; qui A e homolo
go a C , come B a D ; per cagione del
la fimilitudine tea g l i antecedenti ed i 
confequemi. I due antecedenti, e i due 
confeguenti, adunque, i n una proporzio
ne geométrica continuata , fono termini ho
m o l o g h i . FÍ^/'RAGGIO. 

COSÍ, la bafe d i un t r i ango lo , é homolo
ga alia bafe di un alero t r iangolo fímile ; 
c o s í , n e ' t r i a n g o l í fimili, i l a t i oppofii ad 
angoli eguali , fono det t i homologhi. V e d i 
TRIANGOLO » 

G l i equiangolari o fimili t r i a n g o l í , han-
no i loro la t i homologhi p roporz iona l i . 

T u í t í i rettangoli fimili fono l 'un aí l 'a l -
t r o , come í quad ra t í de'loro la t i homologhi, 
V e d i RETTANGOLO . 

Co/e HOMOLOGHE , i n l ó g i c a , fonoquel-
le che s'accordano nel nome , ma fono d i 
nature d i í f e r en t i . - C o i n c í d o n o con quel che 
akramente chiamiamo termini equivoci , cd 
homoni/mi. 

H O M O -
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H O M O N Y M Í A » nella L o i c a , un equi-

vocaxione. Vedi HOMONYMON, &C. 
H O M O N Y M O N * , O M O N T M O N ? 

nclla Loica , una parola che ha differenti 
ílgnificati i oche é ufata per eíprimcre co« 
fe di diíFerente natura e qualita. 

* L a voce h compojla d i ¿pos ? fimilis f e 
del Jónico owpce per cvo^ot^ nome. 

H O M O N Y M A fono rifteífo che quel che 
altramente chiamiamo polyfema , equivo-
¿i* V e d i EQUIVOCO» 
> H O M O O U S I O S , ' O M O O T 2 I 0 2 , fra 

i T e o l o g i ) un cífere della üeífa foftanza , 
eí íenza con un alíro . V e d i SOSTANZ A ; 

V e d i meo PERSONA , IPOSTASI , & c . 
E í í c n d o í í a ta la ¿ iv io i t a di Crifto nega-

ta d i g l i Ebioniti e da' Cer in t i an i nel pri-
xnc fecalo ^ dai Theodoziani nel fecoodo ; 
daglr A i i c m o n i a n r nel p r inc ip io del terzo ; 
e dai Samofatcni % o Paulians verfo i l fine : 
fu raccolto un Conci l io m A n t i o c h i a nel 
2 7 2 , nH quale Paoio Samofateno , capo di 
q u e i r u í t i m a fet ta , eV^fcovo dv A n t i o c h i a , 
fu condanaato é deporto ; e fu pufablicaío 
un Decreto n.-i qu •• !e s" --Lfenfcc C n i l o e í -
fere Deui de Dea ^ ed ¿i/ona-tos y c ioé confu-
Ü-i-y í i v c v p í i r e Vea; CONSUSTANZI A LE . 

K O M O O U S I A N I * , HOMOUSIASTI,&C. 
fono n o m i , ch- glt A n a n i anticamente da-
vano agli Oftodoffi , perché tenean che D i o 
i l F i g l i u c l o é homoauCios, cioé confuí lanzia-
le col Padre . Ved i HETEROUSIANI , T R I -
NITA4 , &C. 

* L a parola e formata da*Greco <>I¿OV<TIOS Y 
che- fignifica della medeí l rna fo í i anza . 

H u n n e r i c o , R e de'Vaodai i , ch 'era A -
r i a n o , pnbblicb un Refcr i t to , ind ¡r iz7atoa 
tutti i Vefcovi homoufiani Vedi PERSO
NA , & c . . 

H O M O P H A G I . Vedi l" a r t icolo OMO-
P H A G r . 

H O M U N C I O N I S T I * . una fetta d'ere-
t i c i , feguaci d . Fot i n o ; e da l u i puré chia-
m a t i Fo t in ian i* Vedi FOTINFANI . 

* L a parola e formata dai Latino homun-
c i o , diminutivo $ homo ¿ q. d. omiciat' 
tolo , o picciol uomo .. 

Ebbero qutft'appellazione , perché nega-
vano le due nature ín Gesu Cri í to , c te-
nevano ch'egli foífe mero uomo. 

H O M U N C I O N I T I , HOMUNCIONITJE 
furono una fetta d' eretici antichi , il dogma 
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di í l in t ivo de'quali era , che I'immagine di 
D i o fu impreífa ful corpo , e non su T ani' 
ma o fullo fpirito deíl' uomo . 

H O N I f o i t qui ma l y penfe , q. d. male 
a colui che penfa male y m o i t o , od imprefa 
del nobiliíTimo ordine de' C a v a ü e r i della 
C ia r t i e ra . Ved i GIARETTIERA , e MOTTO » 

H O N O R I A C I , n e l l ' a n t i c h i í a , uoabfpes 
zie od un ordine di foldatefea fotto i' im
pero O r i é n t a l e , che introdufle i G o t i , i 
Vandali , gli A l a n i , i Suevi , &.c. n e l í a 
Spagna. 

D i d i m o e VerinianoT due f ra tcl l i , aves-
no con gran v i g ü a n z a e valore difeíi i paíTi 
de'Pirenei , contro i Barbar! , per qualche 
tempo ; a loro proprie fpefe ; ma reliando 
alia fine uccií i , 1' Imperadora C o í l a n z o af« 
fegno agli Honoriact la difcía di que' paííi ; 
cortoro^ non c o n í e n t i di lafciarl i efpofti cd 
aperti a t u t í e le N a z i o n i del N o r d che 
allor devatlavano le Gal i ie , íi collegarono 
eglino fteíTi con quel le . 

H O N O U R , nel l ' íng lefe corrifponde a 
HONOR in Lat ino ; ma oltre il fuo fenfo 
ietterale , per cui dinota un t e í l i m o n i o f 
od un contra fegno d i ftima e di fommif-
fione ; s'applica eziandio p s r ü c o i a r r a e n t e r 
n e ü e noQre Confuctudini 5 alia piíi nobi le 
fpezie di Signorie dalle quali dipendono 
altre fignorie i n f e r i o r i . Ved i MANOR . 

Si eco me un Manor confia di diverfi te' 
nements ( cioé fondi dati a l t ru i a poífedere 
con certe leggi e condizioni ) fervigi , cu-
í l o m s , & c . cosi un honour contiene d iver f i 
manors , feudi cavallerefchi & c . 

F u anche un tempo chiamato beneficium, 
o royal fe?, feudo regio V avendofi r icevuto 
ed eífendo fempre dipendente dai Re in ca-
p i t e . Spclman. —Ant i camen te , honour fi-
gnlficava T irteíío che Baronia . V e d i BA*-
RONIA .. 

Per lo Stat. 37. H e n . V I I I . c. 18. il Re 
viene raunito del potere d' erigere q u a í t r o 
diverf i homurs, cioé Wef t minfter , K i n g -
fion upon H u l i , S. Ofythe. r e Donnington ; 
e quanti altri h o m u r í egli vuole . — L a ma
niera d i creare quefli homurs , fi puo rac-
cogliere dallo Stat. 33. H e n . V I I I . c. 37. & c . 

H O P L I T E S % HOPLITÍE , n e l l ' j t n t i c h i -
t a , erano quei candidati nei Giuochi Ol i ra -
pici , ed in a l t r i giuochi facri , che cor-
reano a r m a t i . Vedi G i u o c o . 

• L a 
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* La parola e Greca) OTTKITÍK > da cntKov ) 

armatura. 
U n a delle p iu belle opere d i Parrafio 

fu un quadro che rapprefenrava due hopli-
t i ; l ' uno correado , e grondante iudare 
e l ' a l t r o i n atto di depor l'armi, come af-
fatto flanco , e perduro i fíato P i m í o , 
L X X X V C. 10. e Pajchajtj , de L.oroms, 

^ H o S l o M A C H Í * , neU'ant ichi ta , fu-
r o ñ o una fpezie di g l a d i a í o r i , i quai com-
batteano armati , da capo a piedi , o fo
jamente con un eimo ed una corazza . 

* L a parola e compofla dal Greco órKm , 
armatura , e [ / ^ " /OUM. , combatiere. 

H O R A R I O & c . Ved i O R A . 
H O R D A * , in geografía , íignifica una 

focic ta , o t r i b u di popólo errante , che non 
ha abitazione fifia, ma gira vagabondo i n 
terno , facendo íuo domic i l i o íopra i car-
r i , o í b t t o tende , per eíTer pronto a tra-
fportarfi e cambiar luogo , fubito che i l pa-
fcolo , i f ru t t i , ed i l paefe i n cui attnal-
mente fianno, mancano, o fon gia defolaí i 
e m a n g i a t i . V e d i NÓMADES. 

* 11 termine e T á r t a r o , e ktteralmente 
dinota una mol tud ine . 

HORDA , piu p r o p r i a m e n t e é i l nome che 
i T a r t a r í , i quali abitano di Pa dal Vo lgo , 
ne ' regni d' Aftracan e Bulgaria , danno ai 
loro v i l l a g g i . V e d i V I L L A G G I O . 

U n ' horda é comporta d i c i n q u a n í a o fef-
fanta tende difpoñe i n un c i r c o l o , lafcian-
do un luogo aperto nel raezzo. —• G i i abi-
t a to r i di ciafcun' borda ordinariamente for
marlo una compagnia o í ruppa mi l i t a r e ; 
i ! p iu vecchio d' effi vuo i ' eííere i l capita-
no , e dipende dal Gené ra l e o P r í n c i p e di 
tut ta la N a ¿ion e . Vedi HAMAXOBII . 

H O R D E A T U M , una medicina l iquida, 
fatta d' o rzo) bol l i to 5 finche crepa . 

A l i e vol te v i fi aggiungono degti a l t r i i n -
gredienti , come i í emi f red di , delle m á n -
dor lc , & c . 

H O R D E O L U M * , nella Medic ina , un 
piccolo tubercolo che na íce su l ' efterior 
margine delle pal pebre. V e d i PALPEBRE . 

E eos) chiamato dal latino hordeum i 
orzo , perche raffomiglia a un grano d i 
orzo . 

l a cura dell ' hordeolutn « fi fa con difeu-
zient i e fuppurativi . 

H O R D I C A L Í A * , ovvero HORDICIDIA; 
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ne l l ' a n t i c h i d , una feíla di religione cele-
brata appreífo i R o m á n i , nd l a quale fi fa-
crificavano degli an imal i pregni » V e d i 
F E S T A . 

* L a parola hordicidia } formata da hor
da , che Fejio fpiega per prcegnans , g rá 
vida ; e caído , m aélo , o /aerifico, O v i d . 
ne fuoi Fai'ti L . I V . V. ¿31. deferive V 
h o r d a , o forda , per bes pra ígnans i da 
yopoí, g r á v i d a . 

QueÜa feíia cadeva ai 15. d' A p r i l e ; nel 
qual giorno facrificavano trenta vacche pre
gue del lor v i te l lo alia Dea Tellure , o Ter
ra : parte d' cfi'e faenfícavaníi nel i c m p i o 
di G iove . — I v i t e l l i e l l r au i d ) i lor ven t r i 
s' abbruciavano e incencriyano , pr imiera-
mente , dai Pontcfici ; in decorfo di lempo 
dalla pi i i vecchia delie Verg tn i V e f l a l i . 

AleXand«r ab Alexandro , Geni?!. Dier. 
ferive hordalis d i es: e dopo l u í , alcuni mo-
derni chtamtno l i detta feíla horda!/J ; ma 
Varrone ferive hordicalia , e Felto hordicidia . 

H O R M G E L D * , figtiifica una taifa , nel
la foreíla , da pagarfi per lo paícolo delle 
beftie cornute. V e d i G E L D . 

* Quietu .n effe omm col leé i ione in fo
reíla de beftiis cornutis , & c . E t fine 
quiet i de ó m n i b u s geldis , & darcgel-
dis , & w,odgcldiS , & fenegeldis , & 
horngeld'n, &c. Vedi SüssiD'O . 

EíTer l ibero á ú i horngeld , é un privile
gio accordato dal Re a quell i , ch'egÜ fliraa 
a propoíko. 

H O R N A G I U M , ne'nortri l ib r ! antichi 
legali, pare che figniftcht ru ie i fo che horn-
psld . V e d i H O R N'GELD . 
, H O R O D I C T I C O Qiiadrante . V e d i l 'ar-
l i c o l o Q ü ADR A N T E . 

H O R O G R A P H I A * , Parte di f u e o co-
firuire orologj folari ; chiam ita anche horo-
logiografia ¡ gnomonica ,fciaíherica , photofeia-
ibérica , &c. Vedi OROLOGÍO Jalare . 

* L a parola e compojia da apa , hora , t em-
po , ora , e ypottpa , feribo . ' 

H O R O L O G Í O G R A P H I A , 1' arte d i fa-
re o co í l ru i re o r iuo l i a fole . Ved i ORÓLO' 
G I O folare . 

H O R O L O G I U M * , Ü P O A O n O N , un 
nome comune appreífo g l i an t ich i S c r i t t o r í , 
per qualunque ftrumento , o m a c c h í n a , onde 
m i furaré per raezzo fuo l ' o r e . Ved i CHRO-
NOMETER . 

* L a parola ¿ originalmente Creed, com* 
pojia 

Á 
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pofia ctapet) h o r a , tempO) e W/of ^ a i : 
fcorfo) ragione. 

T a l i fono i ncftr i orologi da campana, 
j nof t r i o r iuo l i da tafea, i f o l a r i , & c . Ve
di ORIUOLO &C . vedi aneo CLEPSIDRA . 

H O R O L O G I U M * , HOROLOGION , é pari-
men t i un nome che danno i G r e c i alia loro 
l i t u r g i a , o al lor breviario j perché contie
ne le ore diurne , o i diverf i ufizj da reci-
tarfi ogni g i o r n o , V e d i O R A . 

* IGrec i lo chiamano ¿poKoytop, che ccr-
rifponde a quel che in Latino chiamafi 
diurnum . 

V tepoKoym é i l breviario de 'Grec i . V e d i 
BREVIARIO . 

H O R O P T E R , n e l i ' O p t i c a , é una linea 
r e t t a , t i ra ta per mezzo al punto dove i due 
affi opt ic i s' incontrano , parallela a queila 
che unifee i c e n t r i dei due occhi , o le due 
p u p i l l e . T a l e é la linca A B C T * ^ - Optica 
fig. 6y.) t i rata per lo punto d i c o n e o r f o C , 
degli aífi opt ic i degü occhi D ed E , paral-
lela a d H I , che unifee i centri degli occhi 
H ed I . 

E1 chiamata hovopter , pe rché trovafi per 
efpcrieoza, ch'ella é i l l i m i t e della vif ione 
d i f t in t a . V e d i V I S I O N E . 

Piano del l 'HOROPTER . Ved i PIANO. 
H O R O S C O P O , ne l l ' a f t ro fog í a . V e d i O -

R O S C O P O . 
H O R S de fon fee) q. d. f«ori del fu o feu

d o , é una eccezione, per fchivare un'azio-
nc intentara per la cor r i fponí ione d* akro 
f e r v i g i o , per cagione di ce r te te r re , daco-
l u i che pretende d'cfferne i l fignore . I m -
perocché fe i l Difendente od i l provocato 
pub far vederc che la té r ra é fuori del íuo 
feudo, 1' a l ione cafca. V e d i DISTRETTO , 
e F E U D O . 

H O R S H A M Stons , é una fpezie d i lar
ga e f o t t i l pietra come pianella , di color 
g r i g i o ; che anticamente era i n m o l t ' ufo , 
particolarmente nclla Provincia di S u í f e x , 
per rifare ocopr i re le Ch ie fe , le cafe, & c . 
V e d i PIETRA , COPERTO ¿kc. 

E4 chiamata Horsham-fione ; pe r ché v icn 
portata principalmente dalla piccola C i t t a 
d i Hovsham in SuíTex. 

H O R T A G I L E R I , nella Corte del Gran-
Signore , fono fe l la j , drizza tende, imbot-
t i t o r i , o tapezzicr i , Ved i TAPEZZERIA . 

N o n v i é C i t t a meglio o p iü ordinata» 
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mente regolata di quel che é 11 campo del 
Gran Signore ; e per avere un'idea della 
magnificenza di queflo Principe , egli s'ha 
a vedere i n c o t e ñ o fuo equipaggio; cífendo 
cgli mol to meglio alloggiato ed accomoda-
to nel campo, che a Cof l an t i nopo l i , od i n 
altra C i t t a de fuoi d o m i n j . 

E g l i ha fempre due tende o padiglioni , 
e due mute di fornimento intero ; accioc-
ché raentre egli fa ufo d ' u n a , íi poíía plan
t a r e , accomodare, ediftender 1 'a l t ra . 

A q u e ü o fine , egli ha d' ognora quat* 
trocento hortagileri ^ o concia , ed apprefta-
tende, nel fuo fegui to , i quali lo precedo-
no d 'una giornata , per fíífare in un luogo 
opportuno i padiglioni del Gran-Signore, la 
di cui tenda preparano avanti ogni cofa , 
e poi quelle degli ufiziaü della porta , e 
de 'Beglerbeghi , fecondo i l loro ragno . 

H O R T I C U L T U R A » , l'arte di co l t iva r 
g i a rd in i . Ved i G I A R D I N O . 

* La parola e compofia da hortus , giar* 
diño, orto, e c o l ó , coltivare, 

H O S A N N A » , n e ' r i t i Eb ra i c i , una pre-
ghiera che recitavafi ne 'd iverf i g iorn i del
la fefla de' Tabernacoli . V e d i TABERNA-
COLO . 

* Fu eos} chiamata , perche v i f i ripeteva 
fpsffo la parola K ^ ^ I H ferva nunc , o 
ferva precor , cioe falvaci adeffo ; ofal-
vasi, t i preghiamo . 

V i fono diverfe di queí le hofanne . G l i 
Ebrei le chiamano hofcannothalcune fi re
citano i l p r imo g i o r n o , altre nel fecondo , 
& c . e le c h i a m a n o hefanna del primo gior
n o , hofdnna del fecondo g i o r n o , & c . 

HOSANNA Rabba, o Grande HOSANNA, 
é un nome c h ' e g ü n o danno alia loro Fefia 
de 'Tabernacol i , che dura o t to g i o r n i ; a ca
gione , che nel corfo di eíTi, frequentcmen-
te invocano l 'áffiflenza di D i o , i l perdo
no de' loro peccati , e la fuá benedizione 
ful nuovo anno; ed a tal uopo fanno grand' 
ufo delle hofchannoth , e delle fopradeí te 
preghiere . 

G l i E b r e i , p a r i m e n t i , applicano i l t e rmi 
ne hofanna rabba, in una maniera piü pe-
cul iare , ai fe t t imo giorno della fefiacle'Ta-
bernacoli ; a cagione che in quel giorno 
fono piü che mai appiicati ad invocare la 
D i v i n a benedizione, &:c. 

H O S P I T I U M , termine la t ino partico-
lar-
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larmente ufato ne1 noñr i l i b r i legíiii , Velí 
dinotare un Inn , un o ñ e l l o , un collegio . 
V e d i INNS of Court, 

H O S P I T I U M , Ofpizio , dinota altresi un 
picciolo Convento , edifícato da' Religiori , 
o M o n a c i per ricevere i fbraíben ed i v i ag -
eiator i del l ' i f teí ío ordine, che hanno uopo 
od occafione di ftarfene qualche terapo con 

0 rLá maggio1' parte degli Hofpitia 5 od o ñ e l -
l i col teinpo diventarono Conven t i fiffi . 
V e d i MONASTERIO, C O N V E N T O , &C. 

H O S P O D A R , t i t o lo portato dai P r inc i -
p i di Valachia , e di Moldav ia . V e d i 
P R I N C I P E . 

G ü Hofpodari d i Valachia e di Moldav ia 
r icevono 1' inveftitura d i que' Principati dal 
Gran-Signore , col dar ch' egli fa ad effi una 
vefta ed un ve f f i l l o . 

Sonó qualche vol ta da l u i d e p o ñ i ; abben-
c h é per t u t t i g l i a l t r i conti abbiano poter 
fovrano dentro i loro S t a t i . 

K O S T , HOSPES . V e d i OSPITE . 
H O S T I A * , una v i t t i m a , od un fac r i f i - . 

z io oí ter to alia D i v i n i t a . I n queí io feníb , ho-
J i la mol to iramediatamente fi pub intendere 
della perfuna del Verbo Incarnato , che fiof-
ferle hoflia , o v i t t i m a al Padre , fopra la 
croce , per l i peccati dell ' uman genere . 

* L a parola , ndfantichita , eformata da ho-
fHs , ncmieo , ejfendovi flato un tempo il co-
ftume di offerirc uno , avanti che fi accoz.-
zaffc ¿>aitaglia, per rendere gUDcipropi-
icj : ovvero , terminata la battaglia , rin-
graziameli . Alcuni voglion derivare la 
flejfaparola da hoíiio , q. d. ferio , io do 
i l colpo. Ifldoro ojferva che ilnomcd',ho-
fíia,, davafi anticamente a qué1 Sacr i faj 
che f i offerivano avanti di marciare per 
attaccar P inimico y Antequam , dic egli, 
ad hoftera pergerent; per centradifiinzio-
ne da v i t t i m a , che propriamente fi offe-
riva dopo la vittoria : Ovidio fembra 
fare un altra diflinzione , quaniX ei dice : 

V i f t i m a quse cecidit dextra vi£\r ice 
vocatur j 

Hoftibus a domitis hoflia nomen ha-
be t . 

Come fe t hoftia fi uccidcffe da un qualche 
facerdote , ma la vittima fol per le ma
ní del vincitore . Frontone fa un altra di
flinzione : Sccondo íut v i d i m a era urí 

Tomo I V. 
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sBlazhne grande , ed hoftia Unapiu pk" 
cióla le meno confiderabiie . 

HOSTIA , nei facrifizio della MeíTa , Ve^ 
di OSTIA . 

H O T E L , un termine Francefe, che an
ticamente fígnificava una cafa , od un ' abita* 
zione . Ved i CASA . 

Ora é piü c o m u n e m e n í e ufato per dino^ 
tare i pa lazz i , o le cafe del R e , de' P r inc i -
p i , e gran S ignor i . Vedi PALAZZO . 

I n quefto fenfo dicono , 1* hotel de Condh , 
hotel de Contz , hotel du Louvre , & c . 

I I grand prevot de /' hotel, é i l p r imo g iu -
dice de' m i n i f t r i della cafa o famiglia del Re . 
La fuá giurisdizione é m o l t o fimile a quel-
la del Lord fleward of the houshold, del Re d' 
Inghi l ter ra . Ved i STEWARD , e HOUS-HOLD . 

L ' hotel de ville é quel che g l ' ing le f i chia-
mano a town-houfe, o town-hall, cioé il pa
lazzo pubblico d' una C i t t a . 

H O T E L - D i e u , e un norae comune per 
1'ofpital principale che riceve g l ' i n f e r m i 
nelle C i t t a della Francia . Vedi O S P I T A L E . 

L ' H O T E L de M a r s , é un ofpitale v i c inó 
a Parigi , deli'ifteíTa natura , che i l no í l ro 
Chclfea-hofpital. 

H O T C H - P O T , primariamente fignifica 
una vivanda di mifeuglio alia Fiaminga , 
fatta di carne tagliata i n pezzi , e bol l i ta 
con erbe , r ad i c i , & c . 

HOTCH-POT , nella legge , fignifica una 
mefcolanza delle terre date i n contra l to d i 
mar i t agg io , con altre terre feudali che ac
ere feon o , o s'aggiungono per jus di difeenden-
za . — U n ch' é i n poíTeíTo di 50 acre d i 
t é r ra i n feudo, ha due figliuole , e da con 
una d' eífe dieci acre di té r ra i n libero ma
t r imon io ; muore poi i n poífefio delle altre 
20 acre . Ora fe colei ch' é maritata nel m o 
do detto vuol qualche parte delle 20 acre , 
dee mettere le fue terre mar i ta l i i n hotch-
pot; cioé deve ricufar di prendere i foli pro-
fitti delle dieci acre , ma contentarfi che fien 
confufe e mefcolate con le altre v e n t i , accioc-
ché facciafi una divifione cguale delle 30 i n -
tere , tra eífa , e fuá forella . — Cos í i n luo-
go delle fue dieci acre avera gius e t i to lo a 
q u i n d i c i . Coke fopra Littl , 

H O U N D , Canis venaticus, cañe da các
ela . V e d i C A C C I A . 

Quefli C a n i , hounds ( relativamente alie 
maniere di caccia Inglefe ) fi poíTo d i ñ i n -
guere , i n qnell i che trovano , o feoprono 

P p p ed 
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ed infeguono i l í a lva t ico eolia v i l l a , c con 
la velocita del loro moto ^ della quale fpe-
zie fono i l gaze hound, agaftcus, ed i l grey-
hound , caras graius ; i l terrier , & c . E quei-
l i che trovano e d i n í e g u o n o i l ía lva t ico raer-
cé la bonta ed acutezza del loro odorato . 

Le Ipexie de' can i da odorato f i poObno i n 
oltre divídese i n c a n i , hounds, femplicemente 
cosí detti , e i n blood hounds , ciafeuno de' 
quali ammette alcune differenze . 

Io. Quanto ai cani , hound? , femplice
mente cosí ch i ama t i , quel l i che fono t u t t i 
di un colore, come b i anch i , n e r i , & c . fo
no i piü apprezzati ; pofeia quelli che fon 
macchiat i di roífo : I macchiati di bruno , 
ofofeo fi ftimano poco, perché mancanti di 
coraggio e d' ardire. •— I cani falbi fono d i 
buon na fo , e a r d i t i , né temono 1' acqua : 
tengono bene dietro al falvatico , fenza cam
biar corfo; ma non fono cosí veloci come 
i bianchi ; amano i l cervo , piü che altra 
cacciagione , ed han poca appetenza dietro a' 
i e p p r i , onde non fon a propofíto per I i fi-
gnori p r i v a t i ; oltre che corrono fác i lmen
te dietro alie beftie manfuete. I cani bruni 
fono di un ufo piü genéra le , ed a propófito 
per t u t í e le c á c e l e . - - L a loro fagacita , e la 
fedelta nel conofeere e fermarí i alia voce del 
loro padrone , ed al tocco del corno , ned 
altra cofa i n l o r o , che quefta, mo l to íi ara-
mirano , s' intendono anche fra loro . Sonó 
d i differenti grandezze , e qualita ne' diver-
f i paefi, & c . 

I fegni di un buon cañe f o n o , una me
diocre proporzione di grandezza; che fia piü 
tefto l u n g o , che raccolto o ro tonda ; le na-
r i c i larghe ; la í ch iena arcata; le cofee, e 
1'anche grandi ; i l garetto d i r i t to ; la coda 
groífa vicino a' r e n i , ed i l r imanente fott i le 
l ino all ' c l l remita j la gamba groffetta ; la fuo-
ia a(ci i i t ía , i e le zampe grand i . 

Quanto ai terrmni adoperati i n propofí to 
de' cani , de'loro fch iamazz i , & c . V e d i C A C -
CIA . 

Per aíTuefare ed ammaeftrare un cañe g io-
vane ; dopo d' avergli infegnato a conofee
re F eccitamento , F i n v i t o , ed i l corno , 
g iunto ch' cgl i é circa ai mefi 18. d i e t a í i 
puo introdurre nel campo . I I migl ior m é 
todo d' in iz iar lo , fi é , prendere un leppre 
v i v o , e trafcinarlo ful terreno o r p e r u n v e r -
fo or per 1' altro ; ed alia fine, nafconderlo 
i n certa d i í lanza . Q i j ind i mettendo i l cañe 

H O U 
v ic ino alia traccia , ei fi metterh a cor re ré 
su e giü per l i c a m p i , per l i bofehi , & c . fin
che t r ov i a qual verfo i l leppre é gito • 
quando piü s1 appreí ía al luogo del fa lvat i 
co , egli mifurera e correggera i l íüo paf-
f o , ed alia fine faltera addoífo alia fuá pre
da , che f i dee permettere ch ' eg l i a m m a z z i , 
e la por t i al fuo padrone i n aria di t r i o n -
fo , da cui deve eííere acclamato , a n í m a 
te , e premiato . ~ Fatto d o , cgli fi pub 
lafciar correré co' vecchi cani , perché fi raf-
fodi e perfezioni . 

2°. I I c a ñ e , detto i n Inglefe grey-hound, 
meriterebbe i l p r imo luogo , a cagione del
la fuá ve loc i ta , for tezza, e fagacia n e l l ' i n -
feguire i l falvatico ^ t a l fendo la natura d i 
queí lo cañe , ch ' eg l i ha buon odorato per 
ri trovare e feoprire la cacciagione, é pron
to e veloce di piede a feguitare, tu t to fuo-
c o , e forte a foverchiare ; ma pur anco non 
í c h i a m a z z o f o , ma cheto e f í l e n t e , andando 
fopra la fuá preda a l l ' improvvi fo . 

Le proporzioni delle membra , richiefte 
i n quefto cañe , fono ch' egli abbia i l cor-
po lungo , forte , e grande ; una tefia aguz-
za e netta , occhi fc in t i l l an t i , una bocea 
lunga , e denti aguzzi , orecchie piccole , 
con car t i lagini fo t t i l i i n eífe , un petto d i 
r i t t o , l a rgo , e forte \ le gambe davanti d i -
r i t te e corte , le di dietro lunghe e d i r i t -
t e , fpaile larghe , coftole rotonde, natichc 
carnofe, ma non graffe , una coda lunga , 
forte e pierio di n e r v i . 

I I cacciatore ha da guidare queñ i cani 
alia fuá í in iñra , fe egli é a p i ed i , ed a l 
ia d r i t t a , fe é a cavallo . I I mig l io r t em-
po per in t rodur l i e addeftrarli al falvatico , 
é quand' eglino hanno dodici mefi , benche 
alcuni principiano piü di buon' ora , cioé 1 
mafchi di d i e c i , e le femmine d ' o t t o me
fi , e quefte fono d' ordinario piü veloci che 
i cani . 

30. I I gaze-hound, o beagle , é un cañe 
piü confiderato per i ' acutezza della fuá v i 
l la , che per i l fuo odorato ; i n v i r t ü di 
quella egli fa belliffima caccia alie volp i 
ed ai Ieppri . — Quefti cani fono m o l t o ado-
prati nel N o r d dell ' I n g h i l t e r r a , ed i n cam-
pagna aperta , p iu t to í lo che ne' luoghi bo-
Icoíi , e da' cacciatori a cavallo , piut toí lo 
che a piedi . Se mai accade ch ' eg l i p ig l i 
una cattiva í l r a d a , a l l 'u fa to fegno, che á t 
i l fuo padrone , egli immedia te ritorna , 
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prende i l coríb d i r i t t o e facile , comincian-
do a cacciare di nuovo , con voce cinara 
e piede veloce , feguitando i l íalvatico con 
egual coraggio di p r i m a . 

4o. I I blood-hound non diíFenfce punto 
nella qualita dal s l u t - h o m d S c o t z é e ; fe non 
che egli é p ih lungo di corpo, e non é í e m -
pre de l i ' iñc í ío colore; maqualche vol ta r o l -
fo cenerino , ñero , bianco , maccfeia.lo, & c . 
benché piti d' ordinario o bruno o r o í í o . --
E g l i ba buoni e duri piedi ; ed é aííai pro-
iDriamenre chiamato blood-hound, cioé fan-
g u í n a r i o , a cagione del íuo fiuto e odora-
to í l r a v a g a n t e ; impe rocché fe folo é ferito 
i l fuo fa lvat ico , cosí che fcappi dalle ma-
n i del cacciatore ; ovver uccifo , ma per-
duto di vifta : quefti cani coi loro perfet-
t i í í imo odorato , lo difcoprono , e non lo 
mancano , ma v i vanno addoflb , purché v i 
fia qualche goccia d i fangue. 

5°.- I l terrier ^ oharr icx, folamente caccia 
dietro alia volpe , o al taí ío \ egli é cosí 
c h i a m a t o , perché alia maniera di un furet-
to nel cercare i c o n i g l i , egli falta ful ter
reno , e fpaventa ed attacca le b e ñ i e , o fquar-
ciandole ( tearing tbern ) i n pezzi , o t ra -
fcinandole per forza ; od a lmeno , caccian-
dole íuor i de' lor c o v i l i , e r i c e t t i , pe rché 
fien prefe i n una rete , o d 'a l t ra maniera . 
V e d i C A C C I A . 1 

H O U S H O L D , la f a m i g l i a , o i domefti-
c i d1 un Principe , o d' una perfona privata , 
i n Inghi l te r ra . V e d i FAMIGLIA , e D O M E 
STICO . 

I I governo civi le della corte del Re ap-
particne principalmente al Lord JlewOfd , o 
al Maggiordomo , o/ the koushold. Ved i S T E -
WARD . — E g l i ha 1' autorita fopra t u t t i g l i 
uf iz ia l i e íervidori della cafa del R e , eccet-
to che fopra quell i della Cappella , della Ca
mera , e della Scuderia , i quali fonofo t to la 
giurisdizione del Lord Chamberla in , del 
Cavailerizzo , e del Decano della Cappel
la . Vedi C A P E L LA , CAMERLINGO , o 
ClAMBERLANO , &C. 

Le truppe aúVhous-hold fono le guardie a 
cava l lo , i granatieri a cavallo , e ie guardie 
a p i ed i . Ved i GUARDIA , & c . 

_ Le truppe domeaiche (houshold) di Fran
cia fono chiamate la gendarmcrie . Ved i G E N -
DARMI . 

HOUSHOLD D a y s , i giorni della Famigl ia , 
fon© quattro fefte folenni ncl l ' anno , quan-
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do i ! Re dopo Tuf iz io d iv ino ofFerifcc un b i -
zante d' oro a D i o fopra 1' altare . V e d i B I 
ZA NTE . 

Queí l i g iorni fono i l N a t a h , la Pafqua , 
i l giorno della Pentecofte, e t u t t i i S a m i . 

H U D S O N ' S - J ^ Company . V e d i C O M -
PAGNTA. 

H U E a n d C ^ y , 1' infecuzione , od i l pro-
ceffo fatto ad uno che ha commeflo un rea
to di fe l lon ia , & c . su le ftrade pubbliche. 

Se una perfona fvaligiata y od altra i n com-
pagnia d'uno ammazzato , o fvaligiato , ven-
gono al C o n t e ñ a b i l e della piíi vicina C i t t a , , 
o Caflello , e lo richieggono che pubblicbi V 
hue and cry , o che fia in íegu i to i l r eo , de-
fcrivendolo , e moflrando , per quanto pub , 
per quale í lrada fe n ' é a n d a í o ; i l contefta-
bile é pronto a chiamare ajuto e braccio nel 
la parocchia , per cercare i l fellone ; e fe 
i v i non t r o v a d , dee darne l ' a v v i f o al C o n -
teí tabile v ic ino ; e si di mano i n mano , 
finché colui fia prefo , o perfeguitato alme
no fino alia cofia n i a r i t t i m a . 

I N o r m a n n i a vean o un ' infecuzione con 
un grido centro i rei , non diíTomigliante 
da queA®; e chiamavanlo clamor de haro . 
V e d i HARO . 

H U G U E N O T S . Vedi UGONOTTI . 
H U I S S I E R , un nome Francefe , che cor-

rifponde in Inglefe a Usker, ferjeant, o bead-
l e ; ufeiere , í e rgen te , mazziere , bidello , 
& c . Ved i USHER , SERJEANT , & c . 

H U M E R U S , od Os HÜMERI , ne l l 'Ana-
t o m i a , 1' ofio fuperiore del braccio , popo-
larmente chiamato 1' offo della [palla ; che íi 
e í lende dalla fcapula , fin a i r e ñ r e m i t a fu
periore del cubitus . — Ved i T a v . Anatom. 
( O ñ e o l . ) f i g . 3. n . ó . 6. fig. 7. nurm 8. fig.3. ** 
& c . Ved i anco BRACCIO , S P A L L A , &c„ 

L ' humerus é un offo grande, l u n g o , ro -
t o n d o , fiílulare, di foílanza du ra , compat-
ta ; e la fuá cavita interna , che contiene 
la m i d o l l a , é lunghetta e grande. 

N e l l a fuá e ñ r e m i t k fuperiore egl i ha un 
capo grande rotondo , che é coperto, una 
affai l i fcia c a r t i l á g i n e , e v ien r icevuto ne l 
la cavita della fcapula, lo che fa una g iun-
tura per arthrodiam . Q u e ñ o capo dell ' offo ef-
fendo mol to pih grande che F alveolo irí. cui 
fi r iceve, la parte che ñ a fuori é firettamen-
te abbracciata da un l i gamen to , un orlo o 
filo del quale é attaccato al margine delPal-
veolo ca r t i l ag ino ío della fcapola , e 1'al t r o 
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alia parte piíi baíTa del capo di queiVofio , 
per quefto mexzo unendoli fermamente af-
fieme; ma cosí pero, che refli un moto il 
piíi libero di tutte V articolazioni del cor-
p o , e quindi foggetto a dislogamento. V e 
di SCAPULA . 

Nell' eñremita inferiere dell' humerus vi 
fono due procefíl , coperti ciafcheduno di 
una cart i lágine; T eílerno e minore rice ven
do 1' eílremita del radius; e 1' interno , il capo 
del cubitus. Vedi R A D I U S , &C. 

Salla parte di fuori di ciafcun di quefli 
jproceffi , vi é una picciola eminenxa, a cui 
fono attaccati i ligamenti e le t e í k de'rau-
fcol i , che movono il carpo e le dita . Vedi 
CARPO , e MANO . I n queíF oíío ci fono 
puré tre feni ; uno su la parte davanti del 
proceíTo grande , ricevente un proccffo del 
cubitus ; 1' altro fulla parte di dietro che 
riceve 1' olecranum ; ed il terzo , un feno 
picciolo femilunare tra gli altri due , cor-
lifpondente all' eminen^a del feno del cubi-
bito . Vedi CUBITUS . 

I piü moderni Anatomici danno a 
oífo cinque moti differenti ; cioé verfo all' 
insíi , verfo aH'ingiu , innanzi , indietro , 
ed un moto rotatorio \ e cinque paia di 
mufcoli per compiere eíii moti j cioé il del
toides, il teres, il peñoralis , Yinfrafpina-
tus , il fubfcapularis, &c. Vedi ciafeuno fot-
to il fuo proprio Articolo , DELTOIDES , 
T P RES C 

H U M I D U M . Vedi UMIDO . 
HUMIDUM Radie ale. Vedi R A D I C A L E . 

Sembra in realta ch'egli altra cofa non fia , 
fuorché la piü pura , e la piu defecata par
te della materia nutrizia , in iftato e difpo-
ílzione proíTima od opportuna ad eíTere affi-
m i lata . Vedi ASSIMILAZIONE , e N U T R I -
ZIONE . — Per troppo calore , come nelle 
febbri , nell' ettiche , &c. queft' umidita e 
presamente eíaufta , e con fu mata . 

H U M I L I S Mufculus . Vedi V Articolo 
O C C H I O , 

H U N D R E D , voce Inglefe che corrifpon-
de alia Latina Centum * Vedi NUMERO , e 
CENTO . 

HUNDRED iPeipht y o great hundred, pefo 
di cento. Vedi QUÍNTALE. 

HUNDRED , HUNDREDÜM , Centuria , é 
alíresl una parte o dmfione d'una shire , o 
county , cioé di una provincia in Inghilter-
r.i * Vedi S ü i RE 1 c ' 
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F u cosí chiamata , o perché anticaniente 

ogni hundred trovava 100. pieggi , o ficur-
ía celia pace del Re , ovver 100. uoraini abi-
li per la guerra , Vedi DECENNIER , FRANGK-1 
PLEDGE , &c. 

Altr i piuttoílo credono che fia fia ta cosi 
chiamata, perché originalmente era compo-
fta di cento famigiie . — E ' vero , che Brora-
pton dice , che un hmdred contiene 
tum villas ; e Giraldus Cambrenfis ferive , 
che 1' Ifola di Man ha 343 villas . M a in 
quefti luoghi la parola Villa debb' efler prefa 
per una famigíia dicampagna; imperocché 
non pub dlnotare un villaggio , non cífendovi 
nella fopradetta Ifola piü di 40 villaggj. Vedi 
V I L L A G G I O . 

C o s í , quando Lambard dice che un hun^ 
dredécosi chiamato, a numero centum komr-
num , fi debbe intendere di cento uomini , capi 
di altretrante famigiie. 

G\\ Hundvedi furono prima ordinaíi dal R e 
Alfredo , 29.110 Re de'Saííoni Occidentali : 
Alfmdm Rex ( dice Lambard , verbo centu
ria ) ul/i cum Guthrum D a ñ o fcedus mieras, 
•prudentijjimum ohm a Jethrone Moyfi daturn 
fecutus confüium , Angliam primus in Satra
pías , centurias, & decurias partitus efi . — 
Satrapiam , sbire , a Scyrian ( quod partiri ft-
gnificat) nominavit, centuriam , hundred \ & 
decuria?n , teothingfive tienmantale , i ,e . decem-
virale collcgium ^ appellavit j atíjue iisdemno-
minibus vel hodie vocantur , & c . V e d í C o u N -
TY , T I T I N G , & c . 

Qucíla divifione di Contce , o Províncie 
in hundredi, per mighor governo, la preíe 
Alfredo dalla Germania , dove Ccnta , o Gerir 
tina é una giurisdizione fopra cento Gaflelk , 

Tale é 1'origine degli hundredi , che tut-
tavia íuffiftono con queíio neme ; benché 
la loro giunsdizione fia devoluta alia eetífr* 
ty-court , alcuni pochi eccettuati , che fo
no flaíi per privilegio anneffi alia Corona , 
od accordati a qnalche gran foggeíto , e si 
rimangono íuttavia nello ñato e natura di una 
franchigia . Vedi C O U R T » 

HUNDRED , HUNDREDÜM , é quaíche vol-
ta ancora in ufo per dinotare una immu-
nita , od un privilegio , per cui un uoma 
¿•franco oimmune dall '^«.Wr^-penny , cioé 
dal foldo , o gabella dovuta úVhundred . Ve^ 
di T U R N , e WARD . 

H U N O A R I C A Jqua . Vedi Je¡$*á ^UN^ 
CH ER.Í A K 
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H U R L E R S , un numero di plétre gran-

di difpoñe in una fpezie di figura quadra-
ta , vicino a S; Clare in Cornwall ; cosí 
chiamate da una biizarra opinione del vol-
go, ch'elkno fien tanti uomini peínfícati , 
o can^iati in pietre 91 N / n 
íabbato col lanciar ( hurung ) della paJa , 
efercizio per cui il popólo di quel paefe é 
íiato ferapre famofo. 

G l i hurlcrs íono pietre obionghe, rozzc , 
e non tagüate . Molti le credono trofei , 
eretti in memoria di qualche battagüa : 
A h ñ le prendQ.no per limiti pofti a dillin-
guer le terre : Finalmente altri , con mag-
giore probabiiita , tengono che fieno ílati 
monumenti íepolcral i . 

H U R R I C A N A i u na furiofa tempeíla , 
o bufera , provegnente da contrarieta ed 
oppoíi'zione di varj venti . Vedi VENTO fe 
T U R B I N E . 

LQ Hurricane fono frequenti neU'IndicO-
rjc.itali cd Occidentali ^ facendo flragi terrt-
blli nell' Ifole aggiacenti ; abbattendo ca
le , sradicando alberi , e fin bofebi inté-
r i , & c , 

Principiano m\ Nord; aleuni dicono che 
principiano dalla parte di ponente ; ma gi-
rano íntorno ; ed in poco di tempo feorro-
no per tutti i punti della bullóla . 

V é il coftume tra i Franccíi e gl' I n -
glefi abitatori dell' Ifole Caribbi , di manda
re ogni anno verío Giugno per fapere dai 
nativi de-líe dette Ifole , di San Domingo 
e San Vinccnzo , fe vi faranno inquelPaa-
•no hurricane . E . c i r c a dieci o dodici giorni 
innanzi che Vhurricana venga , quella gente sa 
con confianza darne P avvifo . 

I progncíiici preíi da que' Barbari , ci 
íono Üati coraunicati dai Capitano Langford , 
i l quale nel 1697. impegnb un di loro , 
con mohe cortefie, a ríVelarglieli . — U n o 
de'loro printipj fi e , che tutte le hunicane 
vengono o nel glorno del plenilunio , o del 
cambiamento, o ultimo quarto della luna; 
quefto preciíb tempo viene da loro fcóper-
to per mezio di molti fenomeni de' quar-
ti precedenti , come un cielo íorbido , il 
Solé roffo, una calma univerfale , le rtelle 
€he:appaioíj roffe , roniori nelle cavita deiia 
t é r r a , odor forte e grave del mare , un ven
to ftabile occidentale , &c . L ' Autor citato 
é aííicuiU j d' aver ricevuío quefto var-íag-

;r aver profánalo il 
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gío e qnefta pratica efperienza dalla mibr-
mazione , che , laddove le hunicane fon® 
cosí fpaventevoli , che tutti i vafcetíi han 
paura di mettere in mare , mentre durano, 
e piuttoílo fcelgono di perire su 1' ancore 5 
ad ogni modo , con buen governo , pub un 
yafcello ftar fuori in mare cosí í icuramentc 
in quelte come nell'altre burafche, ponendo at
ienta cura che le bocche porte , e le Cannonie-
re fieno ben turate e calafattate , i trinchetti 
calati , le fineftre aíTicurate , &c . — C o n 
queíle precauzioni queft' efperimentato na-
vigatore prefervo il fuo vaíceljo , in due 
grandi hunicane , eci infegnb altrui a fare 
lo fteíío, ufeendo dai porto, dove farebbo-
no incvitabilmcnte periti . E dai fopralie-
gati prognoftici , egli íleffo predilTe diverfe 
hunicane in térra. 

Aggiugne f che tuíte le hunicane princi
piano dai Nord , e fi vcltano verfo ponen
te , í inebé arrivando al Sud-eft , o mezzodl-' 
Levante , la loro forza é confumata , 

E g l i avvifa che la cagione di quefte bu
rafche fia il partir del Solé dai Zenith di que' 
luoghi j. e retrocederé verfo il mezzodi | co
me puré , la ripulfione o quaíi rimbalxo del 
vento, occafie-nata dalla caima del vento ña-
hile genéra le . Tranfaz. Filofof. N . 246» 

H U S S A R I , HUSSITI , ckc. Vedi USSA-
RI , &C. 

H U S T I N G S , HUSTINGUM , una C u r i a , 
od un Tribunale de' Placiti ordinar; ( Corn^ 
man Pisas) che fieoíi da van ti al Lord mayo? 
e gli Aldcrmen di Londra , in Guild-hall <. 
Vedi COURT , e GLHLD-H'ALL . / 

Della grande antichita di quella Corte , 
troviam rnenzione nelle leggi del Re E d car
do il Coñfeflore . — Debet ctiam Loridon , qu.z 
ejl caput regni & hgnm , femper curia domi-
ni Kcgis fingulis feptimanis j die lun.e huftin-
gis federe. & tener i : fundata erat elim & .ce-
dincata ad infíar & ad modum & in me* 
moriam veteris ma^na Trojx, & u.squc in ho~ 
diernum diem , legos & jura & dignitates & 
libertates regiasque confuetudines fuas una fem* 
pen inviolabdhate co.njervat , Taylof , Hijt, 
of Gavel-k'tnd * 

L a Curia ( Courí ) & hufiings é la prin-
cipale e la fuprema di í iute le Corti della 
Ci í ta . — Cola íi porta la querela , 1' er-
rore , o 1' aecufa de,' giudizj, o falfe impuia-
zioni ed aecufe dclle curie de'Shenffi» 

Ai-
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A l t r e C i t t a e C a f t e l I a avean pari inetui del-

le Curie fotto 1' ifteílb norae , come W i n -
chefter, L i n c o l n , Y o r k , Shippey, & c . 

H U T , o H U T T , dal Saffone Jí U í z e , 
« n piccolo luogo di capanne o una v i l l e t t a . 
V e d i C O T T A G E . 

L a parola kut íi ufa anche per l i alloggi 
de' íbldati nel campo , altramente chiamati 
bar aeche , o eafeme . Vedi BARACCA . 

H Y A C I N T H I A , ne i r ant ichi ta , Fefle 
tenute a Sparta , i n onore d' A p o i l o , ed 
i n commemorazione del fuo favorito H y a -
c i n t h o . 

Quefto Hyac in tho fu figliuolo d ' A m y c l a s , 
Re di Sparta , ed amato da A p o l l o infierne 
c da Zef i ro . 11 giovanetto m o í í r a n d o i l piu 
«T inclinazione verfo i l p r imo , mife gelofia 
Bel fuo rivale j che per vendicarfi , mentre 
u n giorno Apo l lo giocava al difeo con H y a -
c i n t h o , vol tb la direzione di un diíco data-
g l i da A p o l l o , di pien colpo centro la í e -
í la delT infelice G i a c i n í o , che cadde in ter-
iz m o r t o . Apo l lo i l trasformb i n un fiore 
dell ' iíleíTo nome : e per un maggiore con-
trafegno e teftimonio di ftima é d' amore , i n -
í l i tu i queíla Fefta. 

Duravano le hyacinthia tre g l o r n i ; i l p r i 
m o ed i l terzo de' quali eran impiegat i i n 
piagnere la morte di G i a c i n t o , ed i l fecon-
do i n fefta e allegrezza . 

Le perfone che afíiftevano alia cerimo-
ja ia , erano co róna t e di ellera a cagionc , 
dice Voff io , De Idol. L i b . I I . cap. 14. 
che Bacco ed Apo l l i ne erano la íleíía per-
í b n a . 

H Y A D E S * , ne l l 'Af t ronomia , fono fette 
fíelle nella te í ta del t o r o , famofe appreffo i 
P o e t i , per apportar la pioggia ^ 

* Donde i l loro nome '"ÍOLÓH , dal Greco ú&r 
pluere , piovere. 

L a prlncipale di eíTe é ne l l ' occhio f m i -
í l ro , dagli A r a b i chiamata aldebaran . Le 
loro L o n g i t u d i n i , L a t i í u d i n i , &c. . vegganfi 
i r a quelle delle altre ílelle nella C o ñ e l l a z i o -
iie TAUROS . 

I Poeti le fingono figliuole d 'A t l an t e c 
di Pleione . Eflendo i l loro fratello Hyas shra-
nato e fatto in pezzi da una leoneffa, pian-
fero la fuá morte con tale veemenza , che 
i D e i , avendo lor compaí l ione , le trasferi-
l o n o nel C i e l o , e le collocarono fulla fron
te del toro dove continuano a se mere 'x 
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fupponendofi , che queí la coñe l l az ionc pre-
fagifca pioggia . 

A l t r i rapprefentano I t H y a d i come n u t r i -
ci di Bacco , e le fleífe che le Dodonidi, le 
quali temendo i l r i fent imento di Giunone 
e fuggendo dalla crudelta del Re Licurgo , 
furono í rafpor ta te da Giove ne' C i e l i . 

H Y B R I S T I C A , ne l l ' an t i ch i t a , una fe-
ñ a folenne , celebrata da' G r e c i , con Sacri-
fizj ed altre ce r imonie ; alia quale interve-
n ivano g l i u e m i n i i n apparato e v e ñ i t o da 
donne , c le donne i n quello degli u o m i n i , 
per fare onore a Venere i n quali ta di D i o , o 
Dea , o d'entrarabi . 

O v v e r o , fecondo che narrano a l t r i , Vhy-
brtjiiea erano fefte ce lébra te i n Argos , ove 
le donne , veíl i te da u o m i n i , infultavano i 
loro m a r i t i , e l i t rat tavano con t u t t i i con-
t r a í egn i di íuper io r i t a , i n memoria che le 
donne A r g i v e aveano difeío anticamente i i 
lor paeíe con fingolar coraggio contro Cleo-
mene e Demarato . 

Plutarco favella di quefla fefla nel fuo 
T ra t t a to delle azioni fegnalate delle D o n 
ne . — Oí íe rva che i l nome fignifica infa
mia y i l che ben íi adatta a l l ' o c c a í i o n e , av-
v e g n a c h é le donne pavoneggiavano e an-
davano in torno con abi t i v i r i l i , mentre g l i 
u o m i n i dovevano lafciarfi mollemente veí l i -
re iñ gonna . 

H Y D A T I S , T A A T I 2 , nella M e d i c i n a , 
un male degli o c c h i ; cioé una foí lanza p in
gue , che crefee fotto la pelle della palpebra 
íuper iore ; per la qual cagione alie volte la 
palpebra intera , n e ' f a n c i u í l i , rendefi edema-
tofa . V e d i OCCHIO . 

HYDATIS fignifica altresl , appreífo i M e -
dici moderni , una piccola vefeichetta ple
na d' acqua , che fpeffo t rovaí i i n diverfe par
t í del corpo . Vedi H YDATIDES . 

_ H Y D A T I D E S * , nella M e d i c i n a , fon» 
piccoli facchi t ra fparent i , o pellucide vefei-
che piene d' acqua , che. f i trovano i n var ié 
par t i del corpo. 

* L a parola e formata dal Greco , ¿frap , 
acqua, che nel cafo genitivo ha vi&Tos y 
donde ¿¿Wi*, hydatis:. 

Le hydaú-d't fono mol t ' ordinarie nelle 
perfone idropiche, e credefi che provenga-
no dalla diftenfione e rot tura de* lympha>-
du t t i ; trovandofi principalmente nelle par
t i che abbondano di t a i i v a f i , come i i 



H Y D 
g a t o , i p o l m o n i , & c . 1—Si trovanoqualche 
vo l t aanco ra , ne 'caf id ' i t ter iz ia . V e d Ü D R O -
PISIA , I T T E R I Z I A , & c . 

A b b i a m degli efempj d fydatidt vuotatQ 
per feceí íb , per orina , e per vomi to . — 
El l eno fono di var ié mol í , da .una te í ta 
d'ago , fino alia g r o f c a dell ovo di una 

81 H Y D A T O I D E S * , ' t i * * 9 a h i , un no-
me che a l c u n i ^ u t o r i dannoal l 'umor acqueo 
dell ' occhio , inchiufo tra la cornea e jP uvea . 
Vedi ACQP^0 umore • 

* Z a parola ? compojla da ¿Scop acqua , e 
«(To? forma , fomiglian'za . 

H Y D A T O S C O P I A * , chiamata anco 
Jdromanzia , una fpezie d i divinazione , o 
un m é t o d o di predire g l i eventi fu tur i , 
col mezzo dell ' acqua . Ved i IDROMAN-
2 I A . 

* L a voce e compojla da vS'aro; , geniti
vo dS o£ap , acqua , c axoirta , conjidcro , 
ojjcrvo . 

Si da una fpezie naturale , probabile e 
lecita ti hydatofcopia : ella confiñe nel pre
dire le burafche , le tempefte , le hurr ica-
ne , & c . dai fegni naturali o dalle indica-
z ioni , nel m a r e , nel l ' aria y nelle nuvolc , 
& c . V e d i T E M P o , S T A G I O N E , H U R R I C A -
NA , &C. 

H Y D R A , Coftellazione . Ved i IDRA . 
H Y D R A G O G A & c . con t u t t i g l i a l t r i 

t e r m i n i compoíU alia fteífa maniera dai 
Greco úfrap , acqua & c . V e d i í o t t o 1' ele
men to I , come g l ' I t a h a n i A u t o r i technici 
ufano d i fcriverli ; eccetto che alcuni men ' 
ovv j nella l ingua I t a l i a n a , i quai í a r a n q iú 
í o g g i u n t i . 

H Y D R A R G I ' R U M * , v̂ mmmv , nome 
dato al me rcu r io , o álí ' argento v i v o . Ved i 
M E R C U R I O . 

* L a parola e Greca , formata da vfrec/p , 
acqua , ed etpyvjm argentum , q. d. acqua 
d* argento , a cagione del fuo fomigliare 
aW arvento liquido , o liquefatto . 

H Y D R É U E O N * , T A P E A A I O N , nella 
Farmacia , una mefcolanza d ' o l i o comune e 
d'acqua . Vedi O L I O , ed ACQUA . 

* L a parola ¿ un compofio dd Greco ubap , 
acqua, cd mjiu^ olio . 

V HydreLvon preío per bocea , eccita i l 
v o m i t o ^efternamente applicato , é anodi
n o , ed ajuta la fuppurazione. 

H Y D R E N T E R O C E L E ^ , nella M e d i c i -
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na , un 'hern ia , 0 tumore caufato da una 
difcefa degl' i n t e í l i n i , e d'acqua infiera con ef-
ü , nello ferotum . Ved i HERNIA . 

* L a parola e compojla da úfrup , acqua , 
evTepof, intejlino y e xvhn ^ tumore, 

H Y D R O C A N I S T E R I U M , u n i n g e g n o , 
cd una macchina , adoperata per e í í ingue-
re i l fuoco: queda macchina fpruzza fuor i 
e fcagliadelT acqua i n copia , e c o n f o r z a , ed 
applicaí i perb alio fpegnimento degl' i ncend j , 
8?.c. V e d i E S T I N Z I O N E , F U O C O , & c . 

Per queíF efíetto noi abbiamo var ié i nven -
z i o n i . •— La prima , e che quaíi é la bafe deíl* 
altre , é una t romba ferrata i n una ciílula , 
o fia i n un veicolo di legno , empiuta d* 
acqua, e montata fopra ruó te ; la t romba 
fi fa adoperare a forza di leve l unghe , che 
efeono fuor dalla ciílula ; e V acqua ch ' e l 
la fo l l eva , vien diretta al luogo che n ' h a 
mef t i e r i , col mezzo d 'un tubo , giuntato 9 
e bea c o m m e í T o , V e d i TROMBA . G l i O I -
landefi ed a l t r i fi fervono di un lungo tubo 
flefíibile di cuoio , di panno da vele , o í i -
m i l i , che conducono e portano a mano da 
una fianza nel l ' altra , come l* uopo i l r i -
chiede : cosí che q u e ñ ' ingegno fi dee ap-
plicare quando i l fuoco é í o l a m e n t e nel d i 
d e n t r o , e non ifcoppia fuori , ond' efporlo 
alia fuá azione ellerna,. Per aggiungere per-
fezione alia macch ina , hanno di poi t rova-
to di far s i , che dia acqua continuatamen-
t e , o con un filo non in ter ro t to j cioé fo-
fiituendo una tromba che sforza o che pre-
me i n luogo della fucciante , o exfugente, 
V e d i TROMBA . 

H Y D R O P H O R I A * , nel l ' a n í i c h i t k , una 
fefta, od una cerimonia funerale , ceiebra-
ta dagli Ateniefi e dai popólo d' Egina , hx 
memoria di quelii che perirono nel D i l u v i o . 
V e d i D I L U V I O . 

* L a parola e formata dai Greco úfrup acqua, 
e Qípa portare , o trafportare . 

H Y D R O P S * , nella Medic ina . Ved i T 
A r t i c o l o IDROPISÍA . 

* D a vS&p aqua , ed « 4 vu í tus . 
HYDROPS ad matulam, termine alie vol tc 

ufato per diabetes. Ved i D I A B E T E . 
H Y D R O P O T A * , T A l O r O T H S , nel

la M e d i c i n a , una perfona che non beve a l -
t ro che acqua. Ved i ACQUA . 

* D a vbcop aqua, e inm bevo: irar»; m* 
vitore. 

V é da lungo tempo controverfia fra i M e 
d i d , 
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t l i c i , fe g l ' hydropota v i vano piu lunga v i t a che 
Je altre per íone . Vedi BEVANDA. 

H Y D R O T I C A * , nella Medicina . Ved i 
I ' A r t i c o l o HIDROTICI . 

* D a vfrap , acqua , o da ¿bpoo; , fu-
dore . 

H Y G Í E I N E T F I E I N H , quel ramo 
della Medicina che confidera la fanita y e 
ciiícopre i inczzi oppoi tuni ed i rimedj , 
coir ufo loro , nella prefervazione , e nel 
racqui í to di uno ñ a t o fano. V e d i MEDICI
NA , e SANITA' . 

* La parola e Greca , formara da vyms , 
fano . 

G l i oggetti di queflo ramo di Medicina 
fono le cofe , dette Non-naturalia . Ved i 
NON-NATUR ALI . 

La H Y G I E I N E f i pub dividere in tre par
t í ; e fono la prophylatlice, che prevedc , e 
previene le malattie ; fynteritice , che s' ado
pera nel confervar la fanita ; ed analcptice , 
í l cui ufuio fi é curare i m o r b i , e reftituire 
la falute . Ve"di PROPHILACTICE & c . 

H Y G R O C I R S O C E L E * , nella Medicina , 
u n ramo di una vena gonfia di fangue cat-
t i v o , o d ' a l t r i u m o r i : ovvero un tumor va-
ricofo di alcune vene de' teílicoli , accom-
pagnato da raccolta d' acqua nello ¡"crotura , 
V e d i V A R I C E . 

* L a parola e compofia dal Greco vypos , 
humidus , c KipcroxvKv , ramex v a r i -
cofus. 

H Y G R O M E T E R . Ved i IGROMETRO , 
& c . 

H Y I O T E S , ' T I O T H S , Filiazionc . V e 
di ADOZIONE . 

H Y K E S , una forta di lenzuola , in grand' 
ufo tra i na t iv i di barbaria . S o n ó tefíuti 
dalle donne , le quali non íi fervono di i po
la , ma conducono ogni filo della trama col-
k loro dita . U n o di queíti hykes fuol ef-
fere lungo íei del le noí l re giarde , o can-
n e , e cinque o fei l a r g o , e ferve si a' ma-
fchi come alie femmine per compiuto ab-
bigl iamento nel giorno , e per i l fuo letto 
e coperta la no t t e . — E g l i é una forte di 
arredo o v e í l i m e n t o , che imbarazza , e che 
fpelTo f i di íordina e fcompone , cadendo ful 
íuolo : di maniera che colui che '1 porta , 
deve ad ogni momento raccoglierlo , e r i -
piegarlo di nuovo e rotolarlo fulla perfo-
n a . 11 Do t to r Shaws ( Viaggi p. 289. ) ere-
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de che mol to fomig l i al peplus degli ant i -
c h i , e forfe alia toga . 

H Y L E * , o H Y L E C , tra g l i A l c h i m i f t i , 
é la loro materia pr ima , o fia la materia 
coníiderata come prodotta dalla natura ftef-
fa ; chiamata anche Chaos , Vedi MATE
RIA , ALCHIMIA , & c . 

* L a parola e Greca , ú w , materia . 
H Y L É G , o H Y L E C H , n e l l ' A í l r o l o g i a , 

un termine Aráb ico , per un planeta , cd 
un punto de'cieli , che nella nat ivi ta di un 
uomo diventa i l moderatore , e fignificatore 
della vita . Vedi NATIVITA1 , & c . 

H Y L E G I I Luoghi , appreflb g l i A f t r o l o g i , 
fono quel)i , ne 'qual i t rovandoí i un Plane
t a , viene qualificato come avente i l governo 
della vita a t t r ibui to ad e í fo . 

T I Y L O B I I * , una Setta di Filofofi Ind ia -
n i , cosí denominati dai G r e c i , perché fi r i -
t i ravano ne' bofehi , pere í fere p i u q u i e t i , ed 
aver agio di contemplar la natura . 

* I I neme e compofio dal Greco ¿kv , che 
cltre i l fignificare materia , fignifica én 
eo un bofeo , una forelta ; e da (¡¡¡os j 
v i ta . 

H Y M E N , nella Poefia^. V e d i IMENEO . 
H Y M E N , ne i r A n a t o m í a . Vedi IMENE . 
H Y O I D E S * , T O E I A E 2 , neir Anato

m í a . • — V OÍ Hyoides , chiamato anche b i -
corne , é un oíío fituato alia radice della 
l i n g u a , facendone quafi la bafe, o i l fonda-
m e n t o . Vedi L I N G U A . 

* E ' COSÍ chiamato , dalla f u á ¡mperfetta 
fomialianza al Greco hypfüon v j cfjendo 
tal toce formata d i v e «J'of , forma ; 
per la qual ragtcne e anco chiamato.ygCi-
ioides, ed hypfiloides . 

Generalmente negli a d u l t i , confia di tre 
piccoli oííi j e ne' bambini di cinque o f e i . 

Dei tre 1' oíío di mezzo , che é i l p ^ i cor
to ed i l piu largo , é chiamato la bafe , 
e i due laterali cornua y donde anco le ap-
pellazioni bicorne , e ceratoides . 

La bafe adV hjyoides, é lunga fulla parte 
efteriore ch' é conveíía circa i l largo di un 
dito pollice ; 1'interna parte é concava , e 
larga mezzo dito , ed ha una piccola pró-
tuberanza nel mezzo . Le coma ( cornua ) 
fono un pollice e mezzo i u n g h e , e p i i i lar-
ghe nel fondo che negli e f t remi , che fon difpa-
rat i i ' un dall ' a l tro circa due p o l l i c i . 

E g l i ha due proceffi car t i laginoí i , chia-
ma t i 



nia t i cornicula , attaccati verfo la giuntura 
delle fue corna colla bafe. Sonó k g a t i al 
proceffus ftyloides per mezzo di lunghi e 
f o t t i l i l i g a m e n t i , benché alie volte tra e t i i 
e lo fiyloides v i fi t r o v i un picciolo mufco-
l o , oltre lo flyloceratohyoideus. 

L a bafe d i queí l 'offo é pofta, direm qua-
fi , su 1' eftrcmita o íeíla del laringe ; e le 
fue corna s'attengono per mezzo d i liga-
m e n t í ai proceííi fupcr ior i della ca r t i l ág ine 
fcu t i forme, ed alio ftyloides. Vedi L A R Y N -
G E / S C U T I F O R M E , &:C. 

£ ' rnoíío da cinque paia d i m u f c o l i , c ioé 
dallo fiernohyoldeum , dal coracohyoideum , 
da! mylohyoideum , dal geniohyoideum, e j l y -
Ichyoiikum. V e d i ciafcuno fotto i l fuo pro-
pr io A r t i c o l o , STERNOHYOIDEUM , CORA
COHYOIDEUM , & c . 

H Y O T H Y R O I D E S * , nel l ' Ana tomia , 
un paio di mufcol i del laringe , che for-
gendo dalT anterior parte deH'os hyoides , 
s' in íer i fcono nella car t i l ág ine thyroides . — 
Servono come a n t a g o n i ñ i alio fternothyroi-
des ; ed elevano la ca r t i l ág ine thyroide . 
V e d i MUSCOLO . 

* L a parola e compejia di hyoides , e 
thyroides . V e d i T H Y R O I D E S , & c . 

H Y P ^ E T H R O S * , o HYP.CTHRION , 
T n A I O P I O N , ne l l ' Arch i t e t tu ra an t i c a , 
una fpezie di t e m p l o , aperto nella f o m m i 
ta , e percib eípofto a i l ' a r i a . Ved i T E RI
P I O . 

L a parola e compojla da wro) fotto, ed 
ai9pu, ar ia . 

L ' hypxthron , fecondo V i t r u v i o , é un edi-
fízio aper to , od un p ó r t i c o , qual i erano an-
t icamente cert i T e m p l i , che non avean tet-
t o o coper to . N e ahbiamo un efempio nel 
T e m p l o di Giove O l í m p i c o , fabbricato da 
C o f f u t i o , archi tet to Romano i n A t e n e . 

T>t̂ C hypetri ^ alcuni erano decaflyli , a l-
t ñ p y c n o ü y l i : M a avean t u t t i file d i co-
lonne nel di den t ro , che formavano una 
fpezie di perif lyl io ; lo che era eflenziale a 
cosí fatti T e m p l i . Ved i P E R I S T Y L I O . 

H Y P A L L A G E * , Immutatto, una figura 
gramaticale, in c u i , di diverfe efpreíTioni 
che danno la fleífa idea , fcegliamo quella 
che é la men naturale ed ovvia i o v v e r o , 
quando y \ é un mutuo fcambiamento d i 
cafi , d i modi , d i regimine , & c . V e d i 
FIGURA . 

* L a parola ¿ Greca, maXKotyn , forma-
Temo I V , 

H Y P 48p 
ta da viraKXarT-a , cambio ; campo* 
fia da mea ed aWuTTa ; da uKKos , 
alter . 

Gome in q u e ñ ' efempio , D a r é claffibm 
auftroS) i n luogo d i daré clajfei auflris. 

H Y P A P A N T E * , o HYPANTE , nome 
che i Greci danno alia feña della Purifica-
zione della Santa V e r g i n e ; o della Prefen-
tazione di Gesu nel T e rapio. Vedi P U R I -
FICAZIONE . 

* Le parole fonoGreche, ÓTrui/rv, edún-vc 
WOÍVTV , cke proprtamente fignificano u r a í -
le , e bafib incontro ; effendo compoflt 
da ínro , foíío , e uPTaa , o tfTWfgíy , 
incont rare , da CIVTI , contra . —- L e 
denominazioni fono prefe dalf incontro 
del vecchio Simeone , e d" Amia Profc 
tejfa nel Tempio, quando colh fu reca-
to i l Bambino Gesü, 

H Y P E R , voce Greca , ufata nella com-
pofizione di diverfi t e r m i n i der iva t í da quel 
í i n g u a g g i o . 

La prepofizicne Greca wre/j, hyper, le t te-
ralmente fignifica di fopra , di Ih ; ed i i i 
c o m p o í i z i o n e , efprime qualche ecceffo , o 
non so qual cofa che va al di la della fi-
gnificazione della voce femplice , con cui h 
conglunta . Quindi 

H Y P E R B A T O N * , O H Y P E R B A S I S , nel
la Grammat ica e nella Ret tor ica , una 
traspefizione ; o v v e r o , una coftruzione figu* 
r a t a , che inverte I ' o rd ine naturale e pro» 
pr ío de' t e rmin i d i un difeorfo . V e d i T R A S -
POSIZIONE . 

* L a parola e Greca , vnipfictrov , o wnp* 
fiacrií, dirivata da vTi-ip0a.ivaí, transgre-
d í o r ; formata da vmp, u l t r a , e {2etimt 
eo , vado . 

V hyperbaton) per oíTervazion di Long ino , 
non é altro che una t ra fpoí iz ione d i fent i -
m e n t i , o d i parole , fuor del natural ordi -
ne e m é t o d o del d i feor fo ; e fempre impor 
ta vioienza o forza grande di paffione, che 
naturalmente t r a p e r í a un u o m o f u o r i di s é , 
e lo difordina i n var ié gu i fe . — - T u c i d i d e é 
copiofo di hyperbate. 

Q u í n t i l i a n o chiama l ' hyperbaton , verbi 
transgreffio. Giova e ferve di m o k o ad ani
mar i1 orazione, e ravvivaria : E' a propo-
fito per efpr ímere una gagliarda paffione , 
e rapprefentare l 'agi tazione de l l ' an imo nsl 
piíx v i v o m o d o . 

H Y P E R B O L A . Ved i I P E R B O L A . 
Q . q q H Y P E R -
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H Y P E R C A T A L E C T I C O * , nella poefia 

Greca e Lat ina , s'applica ai verfí , che han-
no una o due fillabe di foverchio , o di la del-
laregolar mifura . Ved i V E R S O . 

* L a parola e Greca , vftf^V&MfótíáH '•, 
compofla da VTÍP , fopra , o h r e , exura-
h.íycú Í aggiugnere a l numero : eos) che 
h y p e r c a t a k £ l i c o dinota ¿' ijiejjo che fo-
praggiun to . 

I V e r f i Greci ed i L a t i n i fono d i f t i n t i , 
in r iguardo alia lor m i f u r a , i nqua t t ro fpe -
2Íe : verfi acataleBici , dove niente manca 
nel fine; cataleSici^ che nel fine mancano 
d i una filiaba ; brachycataleBici, che man
cano di un piede i n í e r o nel fine', eáhjper-
eata leñ ic i , che han no una o due fillabe d i 
p iü . •— Que í l i u l t i m i fono pur chiamati 
hypermem . V e d i A C A T A L E C T I C O , CÁTALE-
C T I C O , &C. 

H Y P E R C A T H A R S I S », T F I E P K A O A P -
2 1 2 , nella Medic ina ^ fuper-purgaztone; 
una purgaziene troppo violenta ed eccef-
í i v a . V e d i P U R G A , PURGAZIONE , e PUR
GATIVO . 

* L a parola e compojla dal Greco vmp, 
fupra , e KxScepî co , purgare . 

H Y P E R C R 1 S I S * , T n E P K P I 2 I 2 , nel
la M e d i c i n a , una eferezione cr i t ica fmodera-
ta . V e d i C R I S I . 

L a parola ¿ compofla vinp , fupra , e 
xpiais, c r i f i s , giudizio . 

C o a i , quando una fcbbre te rmina i n fluf-
ío di ventre , g l i umor i alie vol te feorro-
no , e fcaricanfi troppo frettolofamente , 
piü di quel che la forza del paziente c o m p o r t i , 
e pero s' hanno a reprimere c fermare. —Que
da é una by per crifis. 

H Y P E R C R I T I C O * , un troppo r igido 
ce n (ore , o c r i t i c o ; uno che non lafeia paíTar 
n i e n t e , ma con rigore gafliga c n o t a i l m í n i 
m o fa l lo . Ved i C R I T I C A . 

* L a parola e compojia di uV£/3,fupcr, d i 
fopra^ al di la , e xpiTixoí, da xpirus, 
giudice ; da xpiva j ud ico . 

H Y P E R D U L I A * s termine T e o l ó g i c o , 
che dinota i l cul to che fi p reña alia Santa 
V e r g i n e . V e d i V E R G I N E . 

* L a parola e Greca, v^zp^nKa , compo-
fia da v<jríp, al di fopra j e frvKíiix ̂  fer-
vitus . 

I I cul to preflato a'Santi ¿ chiamato d u l i a ; e 
qucllo alia madre di D i o hyperdulia ; come fu-
p i r i o r c a q u c l l i . Ved i C U L T O . 

H Y P 
H X P E l l M E T E R * , nel l 'ant ica Poefia, 

PifteíTo che hypercataleflico . V e d i H Y P E R -
C A T A L E C T l C O . 

* L a parola e compofla d'uwip, fuper, e 
lizrpov , m i f u r a . 

H Y P E R S A R C O S I S , T n E P 2 A P K a 2 l 2 , 
nella Medic ina e nella Chi rurg ia , un eccef-
fo d i carne; o p iu t tof io , una eferefeenza 
carnofa , come quelle che per lo piü vengono 
su le labbra delle ferite & c . V e d i ESCRESCEN-
ZA , PERITA , FUNGUS , & c . 

H Y P E R T H Y R O N * , n e l l ' A r c h i t e t t u r a 
an t i ca , una forta di tavola ufata al modo d i 
un fregio , fopra g i i flipiti delle porte do-
r i che , e le foglie delle finefire . Pofa i m -
mediatamente fotto la corona ; & é da'no-
ftri fabbricatori per lo p iü chiamato the 
king piece , i l pezzo reale . V e d i POR
TA & c . 

* L a voce e formata da Jvnp , fuper, e 
hupot, porta . 

H Y P H E N , T ^ H N , un accento o ca-
rattere nella Gramraatica , che importa , do-
verfi due parole congiungere o connetterc 
i n una compolla . •— Come male-fanus , 
mal-governo) & c . V e d i A C C E N T O , C A R A T -
T E R E , &C. 

G l ' hypheni krvono pu ré per connettere le 
fillabe di quelle parole , che fon divife pe r lo 
fin della riga . 

H Y P N O T I C O * , T n N Ü T I K 0 2 , nel
la Medic ina , un r imedio che ajuta o addu-
ce i l fonno ; chiamato anco/opon/iro, opia
to, & c . VediSoPORiFERi , O P I A T I , & c . 

* L a parola viene dal Greco , v'irvo;, 
fonno. 

H Y P O , T T I O , una particella Greca , 
r i tenuta nella compofizione di diverfe pa
role prefe da quel l inguaggio ; letteralmen-
te dinotante , fotto , di fotto . ' — N e l qual 
fenfo é o p p o ü a a JVsp , di fopra . V e d i 
HYPER . 

H Y P O B O L E * , nella Ret tor ica , una fi
g u r a , con cui rifpoadiamo innanzi tem-
p o , a cib che fofpettiamo doverfi obbiettare 
d a l l ' a v v e r í a r i o . 

* L a voce viene dal Greco vjro , e fiaKKM , 
h c i o . 

H Y P O C A T H A R S I S U V O K ^ C T K , nella 
M e d i c i n a , una troppo fcarfa, odeboie pur
gazione. Ved i PURGAZIONE. 

* L a parola e compofia di VTTO , fub , fotto j 
€ xaSaipco, io porgo. 

r 6 H Y P O -



H Y P 
H Y P O C A U S T U M * apprcíTo i Greci 

cd i Romani era un luogo fotterraneo , do-
ve ftava un f o r n e l l o , che ferviva a rifea da* 
re i bagni . — V i t r u v i o lo chiaraa calda-
r i a m . V e d i BAGNO, &C. 

• L a parola e Greca, formata dalla pre-
pofizione vito, fub , ti verbo , 
incendo. . 

G l i ant ichi aveano propnamente duc lor-
te ühypocaujiaU Tuno chía mato da Cicero
ne vaporarium. e da a l t n lacomcum , o fu-
iatio ; era un bagno grande per fudare , 
• cUi v 'eran tre vafi di bronzo ch iamat i 
ealdarium, tepidarium , e frigidarium , í c eon-
do 1' acqua contenutavi . 

L ' a l t ro hypQcnujium , era una forta d i 
fornax , o di forno per rifcaldare le ío ro 
ftanze ove cenar 1' i nve rnó , cccnatiuncuU 
h}>bern£ . 

V ultimo hypocauftum era c h i a m a í o al-
veus , c fomax i e 1'uomo che avea cura 
de! fuoco , fornacator . 

HYPOC A.USTÜM , tra i Modern i , é quel-
la parte o quei luogo , dove i l fuoco con-
fe rva í ) , i l quale fcalda una flufa , od una ca
mera a quef t 'uopo . Ved i STUFA . 

H Y P O C H O N D R I A , T n O X O N A P I A , 
n e l i ' A n a t o m í a , gT Ipocondrj. V e d i IPOCON-
DRJ , & c . 

H Y P O C H Y M A * , o HYPOCHYSIS , nel-
la M e d i c i n a , una malat t ia degli o c c h i , po-
polarmente chiamata , urja C a t a r a ñ a . V e d i 
CATARATTA. . 

* L t parola e Greca , wroyjjyi'U 5 che let-
teralmente dinota fpargimento , effufio-
«f, fuffujione; effendofi un tempo crea ti
to che quejlo morbo proveniffe dalf ejfti
f ó n e di qualche umor vifeofo su la pu-
pilla . 

H Y P O C H Y S I S , nella M e d i c i n a . V e d i 
HYPOCHYMA . 

H Y P O C I S T I S » , T n O K I 2 T I 2 , nella 
Medicina , un fugo , adoperato nella com-
pclu ione della ter iaca, & c . V e d i T E R I A 
C A , & c . 

L a parola ? Greca *, formata da viro 5 
Jctto , ê  varos , c i ñ u s . 

L hypocijlií , é i l fugo di uno fprocco , o 
di un ' e í c r e fcenza del roedefimo nome , che 
fpunta dal pié di una fpeziedi ciflus, plan
t a , chiamata ledon, o ladanífera 5 m o l t ' o r 
dinaria nc' paefi c a l d i . Ved i LADANÜM .-

H Y P 4<?i 
Q u e ñ ' e f e r e f e e n z a viene alta circa un p í e -

de i e groíTa uno , d u c , o tre po lüc i ; u n 
po' p iu groffetta nella fommi ta che nel f o n 
d o ; m o l l e , fucculenta , di un colore g ia l -
l i c c i o , ed attorniata di fpazio in ifpazio da 
una fpezie d' a n e l l i , o nocchi n c r i c c i . 

Quando é raccolta , la piftano i n u n m o r -
ta io ,• e ne í p r e m o n o i l fugo : cib fatto , 
fvaporafi ful fuoco, finché arriva alia con-
fiftenza di un duro eftratto neriecio , fimilc 
alia l iquor iz ia di Spagna . Pofcia fi racco-
glie e fi forma in piccole ma íTe , per lo 
t ra fpor to . E U ' é di un gurto a í l r i n g e n t c , c 
fi adopera per fermare i fiuífi d i ventre , t 
v o m i t i , e 1' emorragie ; benché roolto piíi 
sn t icamente , che al d i d' o g g i . E* un ingre
diente , come fi é d e t t o , della ter iaca , e d i 
alcuni unguen t i . 

A l i e voite fi fofiituifee a l l ' acacia. -— I I 
D o t t o r Qu incy dice , che delle due ella é 
la piu poderofa ed cfficace. V e d i A C A C I A . 

H Y P O C R A S . V e d i 1' A r t i c o l o HIPPO-
CRAS . 

H Y P O D R O M O . V e d i 1 'Ar t ico lo H I P -
PODROMO . 

H Y P O G ^ U M * , n e l l ' A r c h i t e t t u r a an t i -
ca , é un nome comune a tu t te le part i d i 
un ed i f i z io , che fono fotto té r ra ; come la 
can t ina , le conferve del bu r ro , e fimili. 

* L a parola e Greca, vttoyiiov , da úiro fot' 
to , e yaia , térra . 

HYPOGÍEUM , ne l i 'Af t ro logia , é un nome 
dato alie cafe celefh che fono fotto 1' o r i zon-
t e ; ed i n particoiare a V imum cceli, o fondo 
del cielo . 

H Y P O G A S T R I C A Regione . V e d i H Y -
POGASTRÍUM . 

HYPOGASTRICA Arteria y é un ' arteria , 
che nafee dal l ' iliaca interna , e fi di lVri-
buifee alia vefeica, al r e ñ u m , ed alie par
t i geni ta l i , particolarmente nelle donne . 
V e d i ARTERIA . 

HYPOGASTRICA Vena , nafce o s 'o r ig ina 
nelle medefime p a r t i , e fi fcariea nc l l ' i l i aca 
interna . Ved i VENA . 

H Y P O G A S T R I U M * , ncH' A n a t o m í a , 
la parte inferiore d c ü ' a b d o m e , o del bsffo 
ventre •, che comincia da due o tre politei 
di fotto a l l ' o m b i l i c o , e fi flende fin a l l ' os 
pubis . Ved i VENTER , e ABDOMINE. 

* L a parola e Greca, formata da viro > f u b , 
c y«9iip venter. 

Q q q 2 H Y P O -



4 i?2 H Y P 
H Y P O G L O T T I S , n c U ' A n a t o m í a , é un 

nome dato a due giandule della l ingua • V e 
d i LLNGUA . 

* L a parola e Greca, compofta d1 viro > fot-
to , e yXívTTcc , lingua . 

V i fono quat tro grandi g h í a n d o l e della 
Jiogua ; due di eífe chiamate hypoglottides , 
fono fituaíe fotto di effa, v i c ino alie vena; 
ranulares , una da cadauna parte della l i n 
gua . Servono per filtrare una certa mate-
l i a íierofa , della natura della falíva , che 
d i í ca r i cano nclla bocea per p icciol i du t t i at-
tacco alie gengive. 

HYPOGLOTTIS , nella Medic ina , dinota 
Tin' infiammazione od ulcerazione fotto la 
.lingua 5 chiamata anco r á n u l a . Ved i RÁ
NULA . 
^ H Y P O M O C H L I O N * , nella Mcccaniea , 
e i l fulcrurn o punto d'appoggio di una Le
va ; cioe i l punto che fomenta la fuá pref-
JOone, quando s ' impiega o nei follevare, o 
nell5 sbbaí íar c o r p i . Vedi LEVA . 

* L a parola e Greca , viroyt-oyjaoi , fór
mala da viro fub j e iioyjs.o; ve61is , 
l e v a . 

L ' hypomochlion é bene fpeffo un ro tó lo o 
c i l indro pofto fotto la leva ; o fotto pietre , 
pezzi di legname, & c . acc iocché piu fácil
mente íi poífano alzare, o r i fpignere. 

H Y P O P Y O N » , nella M e d i c i n a , un ma-
le degli o c c h i . — ConOí le in una raccolta 
d i pus , o raarcia , fotto o di t tro alia cor
nea , che qualche volta cucpre !' infiera pa
p i l l a , e impedifce TafAuíTo della luce. V e 
di OCCHIO . 

* L a parola e Greca , ÚTTQKVOV , formal a da 
¿Tro, f u b , e vvoi>, pus. 

A l c u n i vogliono che fia 1' iftcíTo che un-
guis ; ma i piu accurati v i mct tono diva-
r i o . V e d i UNGUÍS . 

L ! bypcpyon nafce da una ro l tura de' vafi 
á e l l ' tivca ; caufata o da qualcbc eiterna v i o -
lenza , o da i l ' acr imonia del fangue che i v i 
f i t r o v a . —- La cura n h difficil iffima . L s 
í u p p u r a z i o n e fi dee prevenire con opportu-
n i ca tap la ími ; o , fe quefti non hanno ef-
f e t t o , t i l a fideve ajutare e p r o m o v e r é . V e 
di SUPPÜRAZÍONE . 

H Y POR C H E M A K nella poefía Greca , 
BU'poema comporto d i va r íe forte d i verfi , 
e d i difFerenti iunghezze ; ma femprc vcrf i 
co r í i 3 e p icni di piedi P y r r h i c h i i 

H Y P 
H Y P O S P A T H I S M U S * , ncIFantica C i 

rug ía , un'operazione praticata , con fare 
tre inc iuoni nella fronte , fin ful l ' oflb , 
circa due pol l ic i lunghe ; affine di tagliarc 
o dividere t u t t i i vafi ira que í ie inc i f ioni . 
L o fcopo dell ' operazione era i m p e d i r é le 
fiüffioni su g l i o c c h i . 

* L a parola e Greca, vTroairotSía-^o? ; for-
mata da úwo , fotto , e cw-xS;; fpaíula ; 
a cagione che dopo fai te P incif ioni , các
ela vano una fpatula per dilungo tra i l 
pericranio e la carne. 

H Y P O S T A S I S , nella T e o l o g í a . V e d i 
IPOSTASI . 

HYPOSTASIS , nella Medicina , i l fedimen-
to dell* orina , o quella parte de nía p e í a n t e 
dell ' orina , che cala g iu e pofa nel fondo . 
V e d i SEDIMENTO , e O R I N A . 

H Y P O T H E N A R , n e l l ' A n a t o m í a , i l f e -
condo mu feo lo del d i to picciolo . Vedi M u -
SCOLO , e DÍTO . 

* L a parola e compofla da viro , fub , e 
thenar , i l cavo della mano . V e d i 
T H E N A R . 

L ' hypothenar s' or igina dal i ' o fio piccolo 
del carpo , fituato fopra degli a l t r í ; e s' i n 
ferí fce c í i c r n a m e n t e nel p r i m o o fio del d i to 
p i cc io lo , cui ferve a t irare ind ie r ro , od al-
largare d a g ü a l t r i . Ved i ABDUCTOR. 

I I fe fio ed u l t i m o raufeolo deile dita de' 
piedi é anche chiamato hypothenar, o abdu
ctor . Ved i ABDUCTOR. 

H Y P O T R A C H E L I O N * , nell ' Ana to
m í a , dinota la parte piu baffa del eolio . 
V e d i COLLO . 

* E W £ COSÍ chiamata, é a m o , fotto , e 
T p m ^ K o í c o l l u m . 

HYPOTRACHELION , nel l ' A r c h i t e t t u r a , f i 
ufa per un piccolo fregio nel capitello D o -
r ico e Tofcano , tra i 'afiragalo e g l i anncl-
le í í i ; chiamato anche collarino , gorgerin > 
& c . V e d i C O L L A R I N O . 

La parola fi applica pariraenti da a lcuni 
A u t o r i in un fenfo piu g e n é r a l e , al callo di 
ogni colonna; od a quella parte del capitel» 
lo di ella , ch' é di fot ío all 'afiragalo . Vedi 
COLONNA , ed ASTRAGALO. 

H Y P O Z O M A , n e l l ' A n a t o m í a , unnome 
dato a quelle membrane che feparano due 
cav i l a . V e d i MEMBRANA. 

I n quefto fenfo, i l m e d i a í l i n u m é un kjh 
pozoma. V e d i MEDIASTINÜM . 
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H Y S 
H Y P S I L O G L O S S U S , nell ' A n a t o m í a 1' 

i í k í f o che i l bafwglojfuí . Vedi BASIO-
GLOSSUS. 

H Y P S Í L O I D E S , n e l l ' A n a t o m í a 
H YOID F S 

H Y P S I S T A R T I * , u"a. Settf f , El'etici 
nel I V Se-olo ; cos í c h u m a n daiia pro-
fcffione'chc Vacevano d'adorare i ' Idd io al-

t i f f i m o . ^ , . r 
* L a parola ¿ Greca , ü4-^cepioi, jormata 

da T ^ e r o * •> hypf i i los , a lü j f imo. 
La dottnna áegV h j /p f i / i am, era un aggre-

ga ío di Paganismo, di Giuda i smo, e d i C r i -
í H a n i s m o . Adoravano V al t i f f imo Idd io coi 
Cr i f t i an i ; ma ancor rifpettavano religiofa-
xnente i l fuoco coi Gen t i l i ; ed oíTervavano 
i l fabbato , e la d i ü i n i i o n e delle cofe mon
de , ed i m m o n d e , cogli E b r e i . 

G l ' hypfiftarii raffomigliavano gran fatto 
agí i E u c h i t i , o Maffahani . V e d i MASSA-
L I A N I . 

H Y S T E R A L G I A ; PIYSTERICA affezione 
& c . Ved i I S T E R I C O . 

H Y S T E R O L O G I A * , nella Rc t to r i ca , 

una maniefa viziofa di parlare , i n cui íi 
perverte o ftravolge 1'ordine naturale delle 
cofe ; chiamata anco da 'Grec i úaTipov Tpore-
por i q . d . metter la prima cofa, dove v i a n -
•drebbs i ' u l t ima • 

* ha parola e Greca ^ vompoKoyict ^ chejl-
gnifica un difcorfo ftravolto , od i n -
ve r fo . 

H Y S T E R O N - P R O T E R O N , 
V e d i HYSTEROLOGIA . 

H Y S T E R O T O M I A * , una diffezione A -
natcmica dell ' ú t e r o , o della m a t r i c e . V e d i 
M A T R I C E . 

* L a parola e formata da l Greco v a n ^ A , 
ma tnx , e Tiavoo , feco. 

H Y S T E R O T O M O T O C I A , T 2 T E P O -
T O M O T O K I A , nella C i r u g í a , un ' opera-
zione piu ufualmente chiamata la Sezions 
Cefarea. V e d i CESÁREO. 

H Y T H , o H I T H , un p o r t o , od un pie-
coló ricetto o molo , ove imbarcanfi , o 
sbarcanfi c f f e t t i . — T a l e é Queen-hyth, & c . 
V e d i F O R T , H A V E N , & c . 



4<H 

I 

I L a nona letrera del l ' alfabeto Ingle-
fe j é vocale , infierne e confonante; 

y i l perché ha e l l a , giufta le due pode-
ñ \ d ive r f e , . due diverfe forme . V e d i L E T -
TERA , V O C A L E , CONSONANTE, &C. 

G l i Ebrei chiamarono la / confonante jod 
i V d a V mano e fpazio ; a t t e foché v i en fup-
pofla rapprefentare la mano flretta , cosí 
che lafci lo fpazio d i fotto v u o t o . Appref-
fo loro , pronunziavafi come la confonan
te ^ , ficcome la fi pronunzia ancora da' 
T e d e f c h i , e da qualch 'a l t ra gente. I Cre
c í non ebbero / confonante , e per q u e ü a 
lagione adoprarono la lor vocale t i n fuá 
vece , come piu approíTimantcfi aquella nel 
fuono . I Francefi e g i ' Ingief i hanno due 
fpezie d i j c o n f o n a n í í ; la prima ha un fuo
no nel nafo, e ferve a modificare quel del-
le v o c a l i , quafi come una g ; come in J ew , 
j u f l , j o v i a l : la feconda fi pronunzia come 
1' Ebreo Jod J e n ' abbiamo g l i efempj ¡a 
alcunc delle noftre parole , che indifteren-
tementc fi ferivono con un i o con un j / 
avan t i una voca le ; come voiage , voyage , 
l o i a l , l o y a l , & c , ne 'quai cafi , la ; é pro-
h á b i l m e n t e una confonante , e í fendo una 
raozione del pa la to , che modifica la voca
le feguente. V e d i CONSONANTE. 

La vocale ¿ , fecondo Pla tone , é atta ed 
acconcia per efprimere cofe fine e delica-
t e , ma picciole e baífe : per la qual cagio-
ne quel verfo di V i r g i l i o , 

Acclpiunt i n m i c u m imbrem , rimisqus 
f a t i f e u n t ; 

i l quale abbonda d' i , viene generalmente 
a m m i r a t o . 

La vocale i era la foja vocale , che i 
R o m a n i non fegnavano con un punto o trat-
10 di penna , per moftrare quand' era lun-
g a ; i n vece di che , per dinotarla lunga , 
ufavano di farla piu groíTeíta del folito , 
come in P i fo V I v u s , & c . Secondo L i p f i o , 
la ripetevano quand' avea ad eífer lunga , 
come i n d i i . Qualche voka ancora diño-
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tavano la lunghezza d i quefla lettera con 
aggiugnervi 1' e , e farne un di t tongo , co
me d i v e i , per d i v i , omneh per omn'n , & c . 

I , era anticamente una lettera n u m é r a 
le , fignificava un cen t ina io , fecondo i ! verfo \ 

I . c. campar e r i t , & centum ftgn'tficabit. 

I nella maniera Romana ordinaria di nu
merare , fignifica uno ; e quand' é r ipe tu-
ta , fignifica tante uni ta quante volte fi 
repl ica . 

N e l í e a b b r e v i a í u r e e nelle c i f r e , J fpef-
fo rapprefenta 1' intera parola Je jus , d i cui 
ella é la pr ima le t te ra . Ved i C A R A T T E R E , 
& c . 

J A B A J A H I T I , una fetta tra i MuíTul-
mani , che , fecondo R i c a u t , infegnano , D i o 
non eífere perfectamente Sapiente ; la fuá 
cognizione nsn e í h n d e r f i ad ogni cofa ; e 
che i l tempo e l'efperienza gl i hanno fom-
mini f i ra ta la cognizione di molte cofe del
le quali era ignaro . CosV non eflendogli , 
d i c o n o , da tutea e t e rn i t a , noto qualunque 
even to , che feguira nel m o n d o , é cofiret-
í o a goveraarlo fecondo i l cafo, ed i l bifo-
gno d i quefli eventi . V e d i PROVIDENZA , 
PRESCIENZA, CONTINGENTE , & c . 

J A C Q B I N S , nome dato in Francia ai 
Rei ig iof i che feguitano la regola di S. Do-
memeo , a caufa del lor principale Conven
to , che é v ic ino alia' porta di S. Giacorao, 
i n La t i no Jacob t a , a Pa r ig i ; e che, innan-
z i ch ' cíli ne foííero a! poífeffo Panno 1218. 
era un ofpitale d i p e l l e g r i n i , dedicato al det-
ío Santo . Ved i DOMENICANÍ . 

A l t r i fo í l en tano , che fono fiaíi chiama-
t i Jaccbint í empre da poi che fu roño fiabi-
l i t i in I ta l ia \ a cagíone che pretendeano d' 
imi tare le vice degli A p p o f i o l i . 

Eglino fono pur chsaraaí i F r a t i Predica-
tori , e fanno uno de i quactro Ord in i de' 
M e n d i c a t u i . Ved i P R E D I C A T O R E , e MEN
DICANTE . 

J A C O B U S , una moneta d' oro , di va
lore di 25 ice 11 ir . i \ cos í chiamata dal Re 
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G í a c o r a o I . d1 I n g h i l t e r r a , neí di cui regno 
fu ba t tu t a . V e d i C O N I O . . 

Comunemente d i ñ i n g u i a m o due fpezie d i 
Jacobus , i l vecchio ed i l nuovo ; d p n m o 
calcolato 2$ fcel l ioi peía fei d a ñ a n di pefo, 
dieci g r a n i : i l fecondo, chiamato anche C a -
rolas, 25fcel l ¡n¡ , ü Pefo c m ^ d a n a r i , 
vent i g r a n i . . . . . . 

T A D E , una pietra verdiccia , che piega 
al color d'oliva , mo l to í i i m a t a per la fuá 
durezza , che eccede quella del pórfido , del l ' 
á g a t a , del d iafpro, e che í b l a m e n t e íi puo 
t3g!iare colla polvera di d iamante . 

Ella é in fomma ñ i m a appreífo i T u r c h i 
ed i Polacchi , che ne adornano t u t t i i lor 
p iü fini lavor i , e fpezialmente i manich i 
delle loro fc iable . 

Quefta pietra applicata ai r e n i , dicefi che 
fía un prefervativo dalla cólica n e f r i t i c a . — 
M . Bernier d ice , Che le Caravane del T i -
bet la portano a Cachcmire , e che i Galibis 
1'apprczz&no al par í del d iamante . I nat i -
v i de l l 'Amer i ca meridionale la flimanoaca-
gion delle v i r tü che le a í t r ibu i f cono , ne l l ' 
epileffia, nel mal di pietra , d i renel la , o 
c a l c ó l o . I n un t rat tato fopra d i eíTa , ñ a m -
pato a P a r i g i , ella é chiamata la pietra di
vina . 

J A L A P A , J A L A P I U M , una tadice d' una 
p l a n t a , non mol to d i í fomig l i an te dalla bryo-
nia , e pero da alcuni chiamata bryonia Pe
ruviana , cfl'endoci recata principalmente dal 
P e r ú e dalla N u o v a Spagna, i n m o l t o ufo 
come un c a t á r t i c o . 

L a Mechoacana e q u e ñ a fono c o m p ú t a t e 
d ' una fpezie , e pero córae q u e í U é talor 
chiamata Mechoacana nigra , quella paífa a l -
tresi fpeíTo col norae d i jalapium á l b u m . 
V e d i MECHOACANA . 

N o n apparendo che la Jalappa fia ftata 
nota agl i a n t i c h i , c l l ' ha i l fuo luogo nel-
U M e d i c i n a , fojamente dopo che quelle par-
t i de l l 'Amer ica che la producono , fono ñ a -
te vifuate dagli E u r o p e i . 

Quella che fpicca piü ñ e r a , c h ' é p i ü r o m -
pevole , e che piü ri iuce di den t ro , é l a m i -
g l io re , a cagione che le par t i rcfinofe che 
le danno quefte p ropr ie ta , fuppongonfi con
t e n e r é le fue vir tü med ic ina l i . 

A l c u n i s' affaticano a t u t r u o m o p e r e ü r a r -
re la fuá refina ; i l che fi dee fare con qual-
the menftruo fpiri tofo ; e pofcia abbifogna-
no di c o r r e t t i v i : i l piü ccmune é i l fale di 
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t á r t a r o , o ¡I zuccaro in pane; ma fe la cor-
rezione confiflc nel feparare le fue par t i , 
come infa t t i é v e r o , l 'ef trar lo dalla radice , 
e r idur lo i n ref ina, fembra eífere fuperf luo. 
M . Bouldue , che ha fa t t i diverfi efpcritnea-
t i fopra la J a l a p a , d ice , c h ' e H ' é u n o d e ' m i -
g l i o r i catart ici che abbiamo , prefa come 1' 
ha preparata la na tura . V e d i CATÁRTICO. 

J A M B I C O , una fpezie di verfo , che 
trova fi ne' Greci e ne' L n i n i Poct i j che 
confta onn inamente , o almeno i n gran par
t e , d i piedi j ambi . V e d i JAMBO. 

I verfi Jambici poíTono eífere confidera-
t i , o i n riguardo alia diverfi ta , o i n rí? 
guardo al numero de ' loro p i e d i : fot to cia-
fcuno de' quai capi v i fono delle fpezie d i -
ftinte, che hanno di íferent i nomi . — i » , 
Jambici purt , fono quell i che confiano itx-
tieramente di jambi , come i ! quarto poemet-
to di Catu l lo fatto i n lode di un va fce l lo : 

Phafelus Ule, quem videtis, hefpites¿ 

Del la feconda fpezie fono quel l i , ch í a -
ma t i f c m p ü c e m e n t e jambici . — Que í í i non 
hanno jambi fe non nei piedi p a r i , b e n c h é 
v i s1 aggiungano qualche volta d e ' t r i b r a c h i , 
e c c e í t u a t o che a l l ' u l t i m o , che é fempre u n 
jambo i e ne' piedi difpari han degli fpon-
d e i , degli anapefH , e anche un da t i lo nel 
p r i m o . Ta le é q u e l l o d e l l a Medea d ' O v i d i o : 

Servare potuí , perderé an pojjlm ragas? 

Della terza fpezie fono i verfi jambici lí
ber i , n e ' q u a í i non é a í f o l u t a m e n t e ncceíTa-
r i o che v i fia alcun j a m b o , fa lvoché ne l l ' 
u l t i m o piede; della quale fpezie fono t u í t í 
que l l i d i Pedro : 

Amitttt mérito proprium , qui alienum 
appetit. 

Nel l e Commedie , g l i A u t o r i d i rado fi 
r i r t r ingono o s' obbligano a' pur i jambici ; 
per lo piü fon l i b e r i , ficcorae pub oífervar-
íi in Piauto e T c r e n z i o ; ma i l fefio piede é 
fempre indifpcnfabilmente un j a m b o . 

Quanto alie varieta , occafionate dal nu
mero di fillabe; — 11 dimeter Jambicui , é 
quello che non ha fe non quat tro p i e d i . 

Quúcruntur in fylvis aves. 
Quel l i che n hanno fei , fono ch iamat i 

trimetri: Quefti fono i p iü b e l l i ; c íi ufa
no principalmente per lo T e a t r o ; i n par-
ticolare nclla Tragedia ', dcve fono d i gran 

l u n -
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lunga preferibili ai verfi di dieci o d i dodíc i 
p i e d i , ufati nel ncf í ro moderno d rama , a l 
te ío che s' acco í l ano piü di v i c ino alia na
tura dclla profa , e moftran mcno d 'ar te e 
d' affettazione. 

JDii conjugales 9 tuque genialis tori 
L u c h a cujíes, & c . 

QueÜi d i o t to , fono chiarnati tetrametri, 
e fono folamentc ufati nelle C o m m e d i e : 

Fecuniam in loco negligcre , máximum Ín
ter dum efl lucrum, 

A l c u n i aggiungcno un jámbico monoene-
t ro , con due- piedi : 

Virtus beat. 
Eglir ,o fono chiarnati menometri , ¿imetri) 

trimetri , e tetrametri \ c ioé , d' u n o , di due , 
di tre e di quattro m i f u r e , pe rché una m i -
fura conflava di due p i e d i ; mifurando i Gre-
ci i loro verfi per due p i e d i , o p e r d i p o d y s , 
o ep i t r i t i , congiungendo aíTierae 1'jambo e 
lo í p o n d e o . 

T u t t i i Jambici fin ora raentovati , fono 
perfettij hanno i l Joro giufío numero di pie-
d i , fenza che v i roanchi n i e n í e , o v i r i -
d o n d i . — I Jambici impe t fc t t i fono di t re 
fpc7.ie ; i cataleftici , che mancano d' una 
filiaba: 

M u j a Jovem canebant • 

I brachycataleBici , che mancano d i un 
piede i n t e r o : 

MufíS Jovis gnata. 

iypercatakBici , che hanno o un piede 
o una filiaba d i p i ü . 

M u j a forcres Junt Minerva , 
M u j a forcres Palladis lugent. 

M o i t i cugl' I n n i e delle Ant i fone della 
C h i t f a , fono jambici dmetr i , c ioé con í l an -
t i d i due p i e d i . " 

J A M B O * , I A M B 0 2 , nella profodia Gre
ca e nella Lat ina , é un piede particolare , 
che confía d i una filiaba breve feguitata da 
una junga ; come 

OÍS , Kiyttí , D e l , meas . 
Sillaba longa brevi fubjd la vocatur l a m b u s , 
come I ' efprime Orazio ; i l quale pur chia-
ma i l piede Jambo un piede ráp ido e veioce, 
pes citus. 

* L a parola, fecondo alcuni, ha prefa la 
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f u á origine da Jambus, figliuolo di Pan 
e d? Echo che invento que ¡lo piede • o cha 
per avventura non fece che fervirfi di ef-
preffioni a cu te mordenti verjo Cerere , 
quando eW era ajfliita per la marte di Pro-
Jerpina : Al tr i piutto/io la d ir i vano dal 
Greco ISÍ , venenum ; o da io([¿0¡^co , ma-
led ico , motteggiare, dileggiare ; perche 
i verfi compojii di j ambi erano da prima 
folamente ufati nella Jat ira . V e d i JÁM
BICO . 

J A N U A R I U S * , GÉWWT/O ; nome del p r imo 
m e í c dell ' anno fecondo i l computo oggidi i n 
ufo neli ' Occidente . V e d i M E S E , ed ANNO . 

* L a vece Januarius P hanno i Remaní 
prefa da Janus, un de' loro Dei , a cu i 
attribuircno due facce j ] perché da una 
parte, i l primo giorno di Gennaio guaT' 
clara verfo i l nuovo anno , e dalf altra 
ver Jo r anno vecchio o gia feorfo . -—•Pi
la fi puo altres} derivare da Janua, por-
ta j effendo quejlo mefe i l primo , e come 
la porta de l í anno . 

Fu que í lo mefe in t rodot to nell ' anno da 
Nuroa P o m p i l i o ; i ' anno di Romolo comin-
ciando nel mefe di M a r z o . 

I C r i í l i an i un tempo digiunavano nel p r i 
mo giorno di Gennaro , per oppctfi alia fu-
perftizione de' G e n t i l i , i qual i , i n onore 
di G l a n o , o i í c rvavano quefio g iorno con fc-
í l c , conv i t i , b a l i i , mafcherate & c . V e d i 
ANNO nuovo . 

J A P O N I C A T e n a , o Catechu , una fo-
fianza med ic ína le , di colore feuro di porpo-
ra ; auí lera al palato , che fembra disfarfi , 
come b o l o , nella bocea, e che fi lafciadie-
t ro nen so qual í apor dolce. 

Ella é r inomata per fermare fluffioni d i 
cgni forte : ma a quale regno o genere d i 
corpi ella appartenga, non é ben ch;aro , e 
g l i A u t o r i d i í c c r d a n o , V e d i C A T E C H U . 

JAPÓNICA maniera di verniciare , o l i -
feiare. V e d i V E R N I C I A R E . 

J A T R A L I P T I C A , l A T P A A E I H T I K H , 
quella parte di medicina che cura per vía 
d' u n z i o n i , e di fregagioni ; con 1' applica-
zionc di í o m e m i , con e m p i a ü r i , & c . V e 
di UNGÜENTO , FREGAGIONE &C. FU un 
certo P red ico , difcepolo ú Efcu a p i o , c na
t ivo di S t l y m b n a , che p r imo inf t i tu j 1' arte 
Ja t ra l ip t ica . 

I C A D E S , i l neme di un 'ant ica feña , ce
lébra la ogni mefe da' Filofofi Epicurei i i n 

me-
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mecnorla del loro maeQro Epicuro . Ved i 
EPICUREI . 

I ¡ g i o r n o , i ncu ice l eb rava f i , em'úio™». 
del mefe , odel la luna j cioé quelio írt cu i 
Epicuro era venuto al mondo: E di qua é, 
venuto i l nome icades, da Í Í ^ Í , una ven-
tena, da iwéfft > nenti. [ o . 

Adornavano le loro flanze m que í to giorno, 
eportavano la fuá immagine in^pompa at-
torno deüe lor cafe, ficendo de' racrifizj , 
& c . Vedi FESTA . 

I C H D I E N " , i l m o t o , o l ' imprefa del l ' 
arnl¡ del Principe di Galles ; e-fi^nifica i n 
paro T e u t ó n i c o lo fervo. Vedi M O T T O . 

Arr igo Spelman lo crede termine SafTone, 
ícthien ¡ la letteraSaflbna í con un trac
to transverfale ^ , e í íendo la íleíTa che 
th , e fijnificando l o f e rvo , o fono fervo ; 
mercecb 'é i m i n i a r ! de 'ReSaflbni c ranchia-
ma t i thiem. Ved i T H A N E , 

I C H N O G R A P H I A * , n e ü a profpet t iva , 
la vcduta di una cofa, tsgliata o recifa per 
mezzo di un piano parallelo a l I ' O r i z o n t e , 
appunto neila bafe, o nel fondo di effa. V e 
di PROSPETTIVA . 
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* L a parola ei deriva ta del Greco , / % m 
vef t ig ium j orma , e ypcupco , fcribo , 
defcrtvo y come effendo una defcr'mone 
delle vejiigia , o deW orme di un opera. 

L ' Ichnographia e la ftefía , 'cké P al t rá
mente da no! detta p iama, dijegno , ap ia 
no geométrico di una cofa . V e d i PIANO , e 
PIANTA . 

ICHNOGRAPHIA , ne i ra rch i te t tu ra , é una 
fezione trasverfa di un edifizio , che ne por-
ge e moftra la circonferenza, ficcome puré 
i l g i ro e P ampiezza delle di'/erfe ftanzc ed 
appartamenti nel dato piano ; infieme col
la groí íezza de' m u r i , e delle f p a r t i z i o n i ; 
con le diraenfioni delle porte , delle fine-
ft^e, e d e ' c a m i n i ; le projet ture, o g ü f p o r -
t i ddle 

colonne , & c . con qualunque altra 
cofa che fia vif ibi le in una ta íe fezione. 

I I difegnar tu t to q u e ü o é opera propria-
mente del maflro o capo a r c h i t e t t o , o fo-
prantendente all 'edifizio , effendo i n f a t t i l a 
p iu difficile di t u t t e . Ved i F A E B R I C A . 

ICHNOGRAPHIA , nella for t i f icazione, d i 
nota la pianta o la rapprefentazione della 
lunghezza e larghezza d'una for t tzza , le 
cui par t i dift inte fono difegnate ed efprcffe, 

Tomo I V . 

o ful fondo ñ e f f o , o fulla carta. V e d i FOR-
T I F i c A T O Luogo. 

I C H O G L A N I * , paggi del Gran Signore, 
che fervono ne! Serraglio. Ved i PAGGIO , & c . 

* L a parola fecondo alcuni Autori , ^ com* 
pofla di due paroleTurcbe, ich , o i t c h , 
dentro j e oglan , paggio. Nel qualfen-
fo ichoglan e un paggio che ferve den
tro i l palazzo o ferragíio. A l t r i la diri-
vano dal Greco bárbaro , Î JCO\«Í , o 
tyKoXos, che fu formato dal Latino inco-
U t X j M f j k due etimolog'te dannoaun dt 
prejfo f ijieffo ^ ichoglan , prenden-
do Íncola per domus í n c o l a . 

Eglino fono g iovane t t i , e fígliuoli di C r i -
ftiani, allevati con un rigore inconcepib i le . 
I I Sultano g i i m t t t e negli ufizj piü o meno 
conf iderabi l i , fecondo che eglino fi moftran 
pm o meno capaci, ed al fuo fervigio fede-
l i e inc l inad ; ma é da oíTervare , che fono 
incapaci di cariche od ufizj fin all1 eth, d i 
anni 4 0 ; quando pur non ot íeneí fero una 
particolare difpenta dal Gran Signore. E g l i 
no fono educati con gran cura nei ferragli 
d i Pera , d' Andr inopo l i , e di C o í l a n t i n o * 
poi i . Sonó fotto la direzione d' yn C a p í 
aga , i i quale prefiede ai loro efercizj , e l i 
tratta con fommo rigore . S o n ó div i f i i n 
quat t ro odas ^ o camere , dove fecondo i l o 
ro diverf i t a l e n t i , o inelinaziemi , vengono 
inílruTti o nclle lingue , o neila religione , 
o negii efercizj del corpo. Ved i O D A . 

I C H O R * , propriamente íignifica un fot-
t i le e tenue umor acqueo, í imi le al fero ; 
ma é qualche volta quedo termineadoprato 
per dinotare una fpezie d ' u m o r piü d e n í b , 
feorrente dalle ulcere ; chiamato anche f a -
nies. V e d i SANIES . -

* L a parola £ originalmente Greca , i X ^ P x 
e ftgnifica un umore , un1 uraidita . 

I C H T H Y O G O L E A * , o colla di pefee , 
é una foftanza medic ína le , procacciata da 
un pefee, ordinario nel Danubio ; i l qua
le non ha offa o fpini fe non v ic ino alia 
t e f i a . 

* L a parola ¿ Greca , IXQVOKOKKCÍ , da tx^s 
piícis , e KoKKa gluten . 

D o p o che ella é tagliata in pezze t t i , fi fa 
boll i re nell 'acqua e adden ía re in gelatina 5 
che fi vería fuori e fi fecca, pofeia fi ro to-
la e s'avvoghe , e vien recata a noi nella 
forma i n cui la vediamo ¡ id le officine. 
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E l l ' é d 'una qualita* mol to g l u í i n o í a , c 

t uona per confeguenza in t u t t i g ü fconcer-
t i , che provengono dalla íbverch ia tenuita 
ed acrimonia de' fíuidi. 

I C H T H Y O P H A G I » , mangUtori d i pe-
f c c , un nome dato ad un p o p ó l o , o p iu t to -
fío a diverfi popoü , che viveano onnina-
trente di pefc i . Ved i PESCE . 

* L a parola e Greca IxQvoqayoi, compofla 
da ix^vs pifcis , e (payuv edere. 

G l ' Ichthyophagi, de 'quai parla T o l o m e o , 
fono pofti da Sanfon neila Provincia di N a n 
q u í n e X a n t o n g . Agatharchide chiama tu t -
ti g l i abitatori tra la Carmania e la Cedro-
íla col nome d' Ichthyophagi. 

Dalle no t rne dateci degl ' Ichthyophagi da 
Erodoto , daStrabone, daSo i ino , da Plutar
c o , & c . appare per v c r i t a , ch 'egl ino avcan 
del bef l iame, ma che non ne faceano ufo , 
fe non per nu t r i r é con cífo il loro pefce. 
Egl ino faceano le loro cafe di grandi oíía di 
pefci , le c o ü o l e delle balene fervendo loro 
p t r t r a v i . Le mafcelle di quefli animali fer-
vivan loro di por t e ; ed i mortal dove pi l la-
vano i l lo ro pefce, e l ocuc inavanoa l S o l é , 
non erano altro che le lor ver tebre. 

I C O N O C L A S T I * , r o m p i t o r i delle I m -
m a g i n i ; un nome dato nclla Ch ie fa , a co
loro che hanno r iget tato Tufo delle imma-
gin i nella re l ig ione . Ved i IMMAGINE. 

* L a parola e Greca , EIKOVOKKÍXTHÍ-i /or-
mata da UKUV , imago , e KXÛ ÍIV r o m 
p e r é . Vedi L A T R Í A , C U L T O , &C. 

I C O N O G R A P H I A * , la defenzione del
le i m m a g i n i , o ífaiue antiche di m a r m o , e 
di bronzo ; come p u r é de 'buf l i e mezzi bu-
íii , de'penates, delle p i í í u r e a frefeo, de' 
M o í a i c i , ed antichi pezzi di m i n i a t u r a . V e 
d i A N T I C O , STATUA &C. 

* L a parola e Greca , 1Er/.oi>oyp<x<pfct, d i r i -
vata da e.'xcyy, imm agine , e ypottpu, de-
ferivere, 

I C O N O L A T R A * , o Iconolater , uno 
che venera o adora le i m m a g i n i ; nome che 
g l ' Iconoclaf t i davano a ' C a t t o l i c i , aecufan-
doli di p r e ñ a r e alie i m m a g i n i i l culto fola-
mente douuto a D i o . 

* L a parola viene dal Greco UKOOV , imma-
gine, e X v . T f í v a c o l ó , adoro. Vedi I M -
M AGINE ,1 &C. 

I C O N O L O G I A * , l ' interpretazione del
le immagin i antiche , degli antichi monu-
m e n t i , ed c m b l s m i . 
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* D a m a v Imago , e Myzip, parlare 

trattarc . 
I C O S A H E D R O N , un corpo regolare „ 

od un f o l i d o , terminato da venti t r iangol i 
e q m l a t c r i , ed egua l i . Ved i C O R P O , e SO
LIDO . 

L ' Icofahedron fi pub con í ide ra re come con
fían te di vent i piramidi t r i ango l a r i , i cui 
ve r t i c i s incontrano o raccolgono ncl centro 
d 'una sfera, che s ' immagina c i rcofcr iver lo ; 
e p t rb hanno le loro altezze e bafi eguali : 
i l pe rché la fol idi ta d 'una di quefte pira m i -
di , mol t ip l ica ta per 20 , numero delle b a f i , 
da i l contenuto folido de 11' Icofahedron. I C T E -
R I C U S . V e d i ITTERIZIA . 

I D E A * , I A E A , 1' immagine , o raífo-
miglianza d 'una cofa, che , quantunque non 
veduta , é concepita d a í l ' a n i m o . V e d i I M 
M A G I N E . 

* L a parola e Greca ; Cicerone la volta 
i n Latino per exemplar , ed e x e m p l u m ; 
e Platone fíejjo in alcuni luoghi , la ef-
prime per vapaS'í iypei . Ved i ExEMPLAR . 
Cicerone nelle Jue Topiche , r efprime 
par iment i , per f o r m a , e fpecics. V e d i 
FORMA , e S P E Z I E . 

Platone ha folamente data V idea d' una per-
fetta repubbl ica . Plato ideam tantum adum
bra v i t , feu depinxi t p e r f e ñ i í la tus reipubli-
c^ . C i é . V e d i NOZIONE, 

I D E A , nella pfychologia , dinota 1'ogget-
to iromediato della mente , in torno a cui 
fiamo impiegati , quando percepiamo una 
cofa o v i penfiamo . V e d i PENSIERE , e 
NOZIONE . 

C o s í , quando m i r i a m o i l Solé , non ve-
diamo gia quel luminare fteífo , ma la fuá 
immagine od apparenza , tramandata a 11 
anima per me7Zo dc l l ' ó r g a n o della v i ñ a : 
c quel i ' immagine c h i a m a í i idea . 

Lungo tempo fi é ditputaro tra i Filofofi 
d' i n to rno a l i ' or igine delle idee . I Ptripa-
tetici íof lengono , che g i i oggett i efterní 
mandano per t u t t ' i n to rno fpezie le quali 
fomigliano ad effi ; e che quefte fpezie fe-
rindo i noftr i fenfi , fon da loro trasmeffe 
a l l ' in te l le i to ; che eflt ndo clleno material! 
e f en f ib i l i , rendonfi in t e i l i g ib i l i per mtzzo 
dell ' in te l le t to a t t i v o , e fono alia fine rice-
vute dal l ' in tel le t to paffivo. V e d i SPEZIE, 
V I S I O N E , & c . 

A l t r i fon di parere, che le anime noñrc 
abbian d i per fe üeí íe la facolta di produrre 

idee 
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idee cklle cofe fapra le quali pcnfar Voglia-
mo>; e c h ' e ü e n o fono ecc í t a t e a produrle , 
dalie imprc í i l cn i che g l i oggetti í anno lo-
pra i l corpo ; abbcnché queí le impre í i iom 
non fieno per alcun con tó immagjm , ü m i 
l i agli oggetti che le occafionarono . Ed m 
q u e ñ o , dtcono, c o n f i é l'effer i nomo fat-
to a i r i r amag ine di D i o , e partecipar cgh 
del d iv ino di lu i pptere : i r ape rocché fie-
c o m e D i o ha fatte tutte le coíe dal n u l l a , 
e le pub rídurre al nulla quando ei vuole , 
cos\ f nomo pub creare quante idee g l i pia-
ee ed annichi lar le , fatte che i'ha . 

A l t n í o ü e n g o n o , che la mente non ha 
b i íbgno d ' a l t ro che di fefteíía per percepire 
g l i o g g e t t i ; e che confiderando fe fie fia e 
le fue proprie perfezioni , é capace di feo-
prire tut te le coíe efterne. — A l t r i , con 
C a r t e í i o , tengono che le noflre idee furono 
c réa te enate infiem c o n n o i . 

Malebranche , ed i fuoi feguaci afferifeo-
no , che D i o ha in fe ÜeíTo le idee di. t u t -
t i g i i efferi che ha crea t í ; che pero egli 
vede tu t te le cofe, confiderando le fue per
fezioni , alie quali elle corrifpondono ; e 
che cffendo egli in t imamente uni to alie no-
flre anime per la fuá prefenza, vede la no-
ftra mente e percepifee 1c cofe in l u i , quel-
i e c i o é che rapprefentan g l i eííeri creati ; e 
che a quefto modo noi acqu i í l i a tno tu t te le 
noftre idee . Eg l i aggiugne , che quantunque 
noi vediamo tutte le cofe fenfibi l i e mate
ria!! in D i o , non abbiam pero in lu i le no-
ü r e fenfazicni . Quando percepiamo un og-
getto fenfibiie , nella noilra percezione é i n -
chiufa e una fenfazionc , e una pura i d e a . 
La íenfaz ione é una modificazione del l 'ani-
m a , e D i o ia cagiona in n o i ; ma quanto 
a l l ' idea alia íenfazione congiunta , ella é i n 
D i o , e noi la vediamo in l u i . 

I Cartefiani d i í l inguono tre fpezie d' idee . 
Le prime innate\ qual é quella che abbiamo 
di Dio , come di un e fíe re infinitamente per-
ic t to . -—Le feconde avventizie , le quai r ¡ -
ceve la mente , a m i fura che g l i oggett i 
cofporei fi prefentano ai noftri fenf i : T a l e 
é l idea del corpo, del fuono , deila figura , 
della luce , & c . — La terza fpezie d' idee , 
fecondo qucf t iFí lofof i , fon le idee fa t t iz ie ' , 
quelle cioé che la mente fo rma , con uni 
r é ed aggregare affieme íe idee che ha z & 
a?u le : equefte fon chiamate compleffe. M a 
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pare che 11 Sig. Locke abbia p e ñ a la cofa 
f u o r d i di íputa , ed abbia appieno m o í i r a r o 
che di tutte le n o í k e idee fiamo debitori a i 
no í l r i fenf i , eche tut te le inna te , crea-
t e , e fattizie , fono puré chimere . V e d i 
INNATO. 

E i fa vedere , che la noilra mente n o n 
ha aflolutaraente altre idee fe non fe quellc 
che le fi prefentano per raezzo de ' f en f i , e 
quelle ch' ella fi forma col fuo propio ope
rare su quellc che i fenfi le f o m m i n i ü r a -
no . C o s í che un uomo pr ivo di uno de' 
fuoi fenfi , non averebbe idea veruna al fen-
fo che g l i manca appartenence ; e í u p p o n e n -
dolo p r ivo di tu í í i i fenfi non averebbe 
a l l ' i n t u i t o idea veruna ; g i i oggetti efterni 
non avendo altra ftrada di produrre/¿¿fe in 
l u i , fuorché per mezzo della íenfaz ione . 
M a neppur averebbe egli alcuna idea di r i -
fícffione; perché nel l ' e í fer privo d ' o g n í f e o -
í az ione , ei manca di quello che eccitereb-
be in l u i le operazioni della fuá mente , 
che fon gl i oggetti della fuá rif leff ione. 

Egl i é adunque man i fe í ío , che non v i é 
idea innata ; che non v i é alcuna veri ta 
g e n é r a l e , alcun pr imo p r i n c i p i o , inerente 
nei l ' anima , e creato con efia ; n iun og-
getto immediato della mente , pr ima c h ' 
ella abbia percepiti degli oggetti efterni col 
mezzo de' fenfi , e nf le t tu to su quetla per
cezione . C o n f i e idee paiono í o l a m e n t e ef-
fsre innate , perché t rov iamo d' averie fu-
bi to che arr iv iamo al l 'ufo della ragione ; 
ma fono in fatt i quelle che noi ci fiam fór
mate , dalie idee onde infenfibilmente s' é 
empiuto I ' intel le t to per mezzo de' fenfi . 
Laonds , quando la mente é impiegata od 
oceupata circa g l i oggetti f e n f i b i i i , a c q u i ñ a 
le idee d' amaro , di dolce , di gial io , d i 
duro & c . che chiamiam fenfazione ; e quan
do é oceupata circa le fue proprie opera
z i o n i , percepindole e riflettendo fopra d'ef-
fc come verfanti interno alie idee dianzi per 
íenfaz ione acquifiate, ailor riceviam le idee 
della percezione, del penfiero, della dubita-
zione , della volizione & c . che chiamiam 
fenfazione interna, o rifleffione: e quefte due 
cofe, cioé le cofe efierne materiaii come og
gett i - i l i í e n f a z i o n e , e le operazioni de 'nc-
ñ r i in te l le t r i come oggetti di rifleffione , 
fono le íole o r i g i n i , i foü f o n t i , donde na-
feono tut te le noftre idee. Quando noi are» 
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mo confickrate quefte ; ed i ioro diverfi mo-
di , e combinamenti , t roveremo che con-
tengono Tin te ro noftro fondo d' idee ; a u l 
che non pare che F inte l le t to abbia i l me-
nomo lampo o barlume d' alcune idee ch'ei 
r icevute non sbbia da uno di quefti fonti . 
V e d i SENSAZIONE, C RIFLESSIONE . 

E fin qu i appare la mente noí i ra mera
mente paffiva, come non eí ícndo in p o í e r 
fuo di fcegliere i ra i 'avere , o n o , quefti 
p r i m i principj o material! della cognizione . 
I m p e r o c c h é g l i oggetti del fenfo mettono 
quafi per forza nc l l ' in te l le t to le loro idee \ e 
le operazioni dell ' intel let to non permette-
ran che noi fíamo fenza qualche ( c o m u n -
que ofeura ) nozione di e ñ e . Ved i COGNI
ZIONE . 

L ' Idee fono divife in femplici e compleffe. 
Le IDEE f empl i c i , inchiudono tut te quel-

le che e n t r a ñ o ne l l ' in te l le t to o nel i ' anima 
per fenfazione; ed a bbe nc hé le qualita dei 
corpi che afFettano i noí l r i fenf i , fieno nel-
Je cofe fíeiTe, mefcolate c o t a n í o ed u n í t e o 
med t f ima te , che non v' ha fra eíTc fepara-
z i o n e ; non o í l an te , le idee che producono 
«el la mente fono femplici e non m i f t e . I n 
ol t re , alcune di quefte idee le a tquir t iam 
puramente per mezzo di un fenfo; come le 
idee de'color! per mezzo d e ü ' o c c h i o , de' 
i uon i per mezzo dell ' orecchia, del calore 
per lo ta t to , & c . A l t r e idee noi procaccia-
m o non p¿r mezzo di un f o l o , ma di diverfi 
íenfí ; come delio fpazio , del l ' efienfione , 
tiella figura, d e ü a quiete , de! m o t o , & c . 
i m p e r o c c h é queí le banno i l loro t ffetto non 
men fulla v i ñ a che ful t a t t o . V i fono del i ' 
altre idee f e m p l i c i , f ó rma te neHa mente per 
fenfazione infierne e per rif leíl ione \ come 
quelle di p l a c e r é , di dolore , d i potenza , 
d i efifienza , di u n l t a , di fucccíTione & c . E 
¿ ' 'a lcune di quefte ípezie ti idee , fon tut
te o almeno le pib confiderabili idee fem
p l i c i che 1'intelletto h a , edalle quali com-
ponefi tu t ta l ' a l t r a fuá cogniz ione . 

Per m e g ü o i atendere la natura delle idee 
femplici 5 fara a propofito difiinguere ira ef-
f c , in qusnto fono idee o percezioni nelle 
noftre m e n t í , cd in quanto fono modifi-
cazioni de' corpi che cagionano ta l i perce
z i o n i in noi ; affiochc non penfiamo, co
me fuol f a r f i , ch' elleno fon puntualmente 
le imrnagin i e í b m i g ü a n z e di non fo che 
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d'inerente ne'r oggetto ; i m p e r o c c h é \ t piíi 
dcllc / i&e di fenfazione fono tanto poco nelP 
anima noí i ra le f omigüanze di cofa efiftera-
íe fuori di noi , quanto fon delle idee fo-
miglianza ed i m m a g i n e , i nomi che le ad-
d i t ano ' Ved i CORPO 

M a fi ha qui a^-dlt í inguere le quali tadi 
de1 corpi che p^tíducono co te í l e idee nelle 
noftre m e n t í , in pr imarie , e fecondarie. Le 
qualitadi primarie fono quelle che fono af-
í a t l o i n fe pa rabil i dal corpo , in qualunque 
flato ch ' eg l i fia ; e quelle che i noí l r i fen-
fi cofiantemente trovano In ogni par t icel-
la della materia ; ta l i fono la folidita , 1' 
eflenfione , la figura, la m o b i l i t a , e fimi-
l i . Le qualita fecondarie fono quelle , che 
i n realta non fon nulla negli oggetti ftef-
fi , ma fol f'acolta e poteiize di produrre 
var ié fenfazioni Tír^uoi per mezzo delle lor 
qualita p r imar ie ; cioé per mezzo della fi
g u r a , della m o l e , o v o l u m e , della tefiura , 
& c . delle lor particclle ; e. gr. i l colore , 
i f u o n i , i l fapore, & c . Ved i QUALITA4 . 

Ora le idee delle quali t^ primarie fono 
i n qualche fenfo r a í í omig l i aozc di eíTe , ed 
i lor modeli i realmente efiílono ne' C o r p i 

ma le idee p r o d o í t e i n noi da cote-
fie quali ta fecondarie , non ne hanno alcu-
na fimigiianza . N o n v i é niente d i^ f imi l e 
alie noí t re idee, che efifia nei corpi i quai 
le occa fionano . N e ' corpi che noi da eífe 
denomin iamo , elleno non fon aitro che un 
mero potere di produrre ta l i fenfazioni i a 
n o i ; e quel che é dolce , caldo , tu tehi-
n o , & c . nella idea, non é niente ai tro piü 
che i l lume , la figura ed i l moto delle par
ticclle dei corpi fteffi c h e d o l c i , c a ld i , tur-
c h i n i & c . chiamiarao . V e d i CORPO , ed 
ESISTENZA . 

La mente ha divene facolta di maneg-
gtare o governare quefte idee f e m p l i c i , che 
meri tano d' t í fere offervate ; come i 0 , quel-
la di difeernere giuftamcnte , e diftingue-
re d i r i t t amen te , i ra una e l ' a l t r a ; ne! che 
confifte i ' aecuratezza dei giudizio . Ved i 
GÍUDIZIO . 

2o. Quella d i compafarle una con 1' al-
tra in riguardo a l l ' eftenfione, al grado, al 
tempo , al luogo , od aitre circotlanze di 
re lazionc, o di dipendenza mutua fra e í íe . 
V e d i COMPARAZIONE . 

3o. Quella di comporre o metiere infie-
me 
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me h idee femplici ricevute per f e n f a z i o i i c 

e rifleffione, a fin di farne altre c o m p k ü e . 
V e d i COMPOSÍZIONE . , ,. ,. 

4 ° . I f anc iu l l i , avendo, per v ía d! repl í 
cate fenfazioni , acquI íUte , e fiííate « l eune 
idee nella !or memoria , per gradi imparano 
Tufo de' í c g n i ; e quando giungono a paria-
re arncol . tamcnte , fi fervono di parole 
per figoificare altrui le loro . V e d i PA-
ROLATC LINGUAGGIO . Q u i n a i , 1 ufo del-
lc parole c í í c u d o , lo í lar per fegni e í t r in-
feci dclle noí l re idee in te rne , e c o t e ñ e i d e e 
cifendo preíe dalle cu fe particolari ; fe cia-
feuta /¿lea pan ¡colare che introduciamo nel 
no í l ro in te i l c í to , doveffe avere un nome 
pariicolare affuTovi , i norai diventerebbo-
no fenza fine . Per c v v í a r e a quelV inco
m o d o , la mente ha un' altra facolta, cioé 
di far diventare ge neta! i le particolari idee 
da tal i oggetti r i cevu te ; lo che íi f a , con-
lulerando'c in quanto fon nella mente ap-
parenze ta! i , fe para te da tutte l ' a i t re eíi-
í l e n z e , e circoflanze d' efifienza, come f i -
rcbbe i l tempo , i l luego , ed altre idee 
concemitanti . E quefto chiamafi ajirazione , 
mercó di cui le idee, prefe dalle cofe par
t i c o l a r i , diventano generali rapprefentanze 
di tut te quelle deU' iíieíía fpezie , ed i loro 
nerni , nomi generali , applicabil i a cheun-
que efifte a eotaii idee a í i r a t t e necornodato 
c conforme. C o s í , 1' ifteífo colore eíTcndo 
c í í e r v a í o oggi ne! geíTo o nella n e v é , che 
ic r i o íTervammo nella carta o nel iarte , 
con í ide r i amo c o t e ñ a fola apparenza, la tac-
c lamo rapprefentativa di tut te della ñe í ía 
í p e z i e , e le diamo i l nome di bianchezx^a ; 
col qual fuono , o parola noi ferapre ugni-
fichiamo la qualita medefima, dovunque s' 
i n c o n t r i o s' immag in i . V e d i GENÉRALE 
Termine , e ASTRAZIONE. 

Dal le facolta di combinare , di compara-
ye , e d i feparare, o di a ü r a r r c le idee fem-
P^'ci , acqui í la íe per mez/.o della fenfazio-
Kc» formanfi tu t te le noí í rc idee coraplef-
(c i e, come prima , nella percezion deí le 
idee, 1' in tc l le í to era paffivo , cosí qui egíi 
é a t u v o , difpiegando la v i r t u ch ' egli h a , 
neg í i at t i diverfi , e nelic diverfe facoltadi 
fopra msntovatc , per poter formare idee 
corapo í t e . 

I D E E Complejfe : quantunque i l loro nu-
Fíiero .ia i n f i n i t o , e la varieta fenza ierro i -
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ne , noi le poíTiamo ad ogni modo r idur 
tu t te a quell i tre cap i : c i o é , m o d i , foflan-
ze, e relazioni. — I modi fono quelle idee 
compic í í e che , comunque fieno comporte , 
non fi fuppongono efiftere per fe ñ e í í e , ma 
confideranfi come appartenenze , o affczio-
n i delle foñanze ; tal i fono le idee fignifica-
te dalle parole í r iangolo, g ra t i tud im , omici-
d i o , & c . 

Q u e ñ e fono di due fpezie : I o . Quelle 
che fono foltanto va r i az íon i , o c o m b í n a -
z ion i differenti della medefima idea fem-
p l i c e , fenza la raefcolanza di alcun' a l t r a , 
come una dozztna , una ventina , & c . che 
chiamar fi pcffono modi femplici . 2o. V e 
ne fon de i l ' a l t r e , comporte á ' idee femplici 
di diverfe fatte , rneííe aflieme , per farne 
una corapleí ía , come bellezza , f u r t o , & c . 
V e d i MODO. 

Le foflanze han le loro idee da quelle com-
binazioni d1 idee f empl i c i , che prendonfi per 
rapprefentare cofe particolari diftinte , fuf-
fiftenti per sé ; nelle qual i la fupporta o con
fufa idea di fo fianza , come ella é , é fem-
pre la prima e la ptincipale . V e d i So-
STANZA . 

Le Relazioni fono una fpezie d' idee com-
plcíTe , nate dalla confiderazione o compa-
razione di una idea con un 'a l t ra . D i que-
ñ e , a 'vUne folamence dipendono dall1 egua-
l i t a od ecceíTo della fteíía idea femplice i n 
diverf i foggetti , e querte íi poffono chis
mare relazioni preporzionali; come piu egua-
¡ e , piu groffo , piü dolce . — U n ' altra oc-
correnza di comparare cofe artieme , nafce 
da le c i r eo í t anze della loro origine , e del 
loro cominciamento ; che , non dovendofi 
in appreffo al terare, fan le relazioni annef-
f e v i , cosí durevoli come i foggetti ai qua't 
appartengono . Cos í é delle relazioni natu-
r a ü , c ioé d i quelle di padre, di madre , 
d i z i o , di cugino , & c . Cos í pu ré delle re
lazioni per i d i t u z i o n e , come di principe , 
d i p o p ó l o , & c . di g e n é r a l e d ' a rma ta , & c . 
Quanto alie relazioni moral i , elleno fono 
la conformita , o la difeonvenienza del
le azioni libere degü uomiu i , colle leggi 
e colle rególe , umane , o divine . V e d i 
KELAZIONE . 

I n oitre , le idee fi poffono dividere ín 
chiare , o diftinte , ed i n ofeure , o con-
f u f e . / 

N Le 



L e Idee femplici fono ehiare , quando con-
t inuano ad eííer ta l i quali ce le r app re í en -
tano g l i oggetti , a l lo rché i noftri organi 
della fenfazione fono i n buon tono ed or-
d i n e ; a l lorché le noí l re memorie le r i ten-
gono , e po í íbno produrle e porgerlc alia 
mente fempre che elle ha d' uopo di con-
fiderarle ; e quando , i n ol t re , la mente 
vede che queftc idee femplici fono difpara
tamente 1' una dal l ' altra differenti . — T u t t ' 
i l contrario d i c í o , ch iaraa í i ofcurita, e con-
fufione á1 idee. V e d i NOZIONE , OSCURITA' , 
& c . 

Oltraccib , le idee , rifpetto agli oggett i 
donde fono prefe , o che fupponiam rap-
prefentati da eífe , vengono lo t to una t r í 
plice d i f i i m i o n e , di reali o fantajl i che i d i 
veré o falfe; d' adequate , o inadequate . 

Per I D E E Real i , s' intendono quelle che 
hanno fondamento nelia natura , quelle 
che hanno una conforraita col!' effere rea-
l e , o c o l i ' c f i í k n z a delle cofe , o coi loro 
a r c h e t i p i . 

I D E E Fantafiiche , fono quelle che non 
hanno fondamento nella na tura , né aicuna 
conforraita con quell ' eííere a cui fon rap-
portate come a rche t ip i . 

T u t t c le noí l re idee femplici fono reali ; 
non g i a , che fieno i m m a g i n i o rapprefenta-
z ioni di quel c h ' e f i í i e , ma in quanto fono 
i cert i e ñ e t t i delle potenze che ion neile 
cofe fuori di n o i , ordinatc dal noftro Faci-
tore a produrre in noi t a l i í e n f a z i o n i . E I -
leno fono idee reali in noi , pe rché , coi 
mezzo di eífe dif t inguiamo le quali ta che 
fon realmente ne' corpi fteffi ; la loro rea-
l i t a ftaffi nella ferma e immobi le cornf-
pondenza che hanno colie dift inte co l l i t u -
z ion i degli Eíferi reali ; ( fieno poi q u e ü e 
cof l i tuz ioni caufe , raodelli , od e fcmplar i , 
niente importa , pu rché da eífe í ieno le dette 
idee femplici c o í l a n t c t n c n t e p r o d o t t e . ) 

Quanto alie idee compie íTe , effendo che 
elleno fon combinaz ion i arbitrarle d' idee 
i empl ic i accozzate a í l i eme , ed uni te fot to 
un nome gené ra l e , nel formar delle quali 
la mente ufa la fuá l i b e r t é ; alcune trovanfi. 
enere reali, ed alcune immaginarie . IO. I 
modi raiíH e le relazioni non avendo altra 
rca l i ta , fe non fe quelia che han nelle men
t í degli u o t n i n i , fono r e a l i ; niente pm r i -
chiedendofi per la loro real i ta , fe non la 
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poffibílita di efiílcre conformi ad e í í e . Q_ue-
ííe idee efiendo elleno fteífc a rche t ip i , non 
poííon diífcrire dagli archetipr loro , e si 
non pon no effere chiraeriche , fe non fe per 
avventura qualcuno v i framaicfcolafle delle 
idee i n c o m p a t i b i l i : I n fa t t i quelle che han-
no d e ' n o m i , affegnati ad e í fe , aver debbo-
no una conforraita a l l ' ordinaria fígnifica-
zione di cote í i i nomi , per imped i ré , che 
non appajan fantaftiche. 2o. Le «oí l re idee 
compleffe di fuftanze effendo fatte con rap-
porto alie cofe efiílcníi fuori d i n o i , di cui 
ion credute rapprefentazioni, i n tanto , e 
fin l a , reali fono , in quanto fono combi 
nazioni d' idee femplici realmente unite e 
coefiftenti nelic cofe fuori d i noi . Quelle 
fono fantaft iche, le quai fon fórmate e rac-
cozzate di diverfe idee che non íi t ro varo-
no m a í u n i t e ; come íl centauro, & c . 

Quanto alie IDEE Veré e Falfe , deefi of-
fervare, che ¡a verita e la fa l fua , propria-
mente parlando , appartengono folamente 
alie p ropof iz ion i ; e quando nominiamo ve-
re o falfe ^ alcune idee, v i é qualche tacita 
p r o p o í i z i o n e , che di tal denominazione é i l 
fondamento . Le noí l re idee non tt iendo al-
t ro che appareme o percezioni nella men
t e , niente piu d i r íi poííon o eíicr veré o 
f a l f e , di quel che fi poffa diré effer ta l i i 
femplici norni delle cofe ; imperocché la 
ver i ta c la falfiía ñ a n d o fempre m qualche 
affermazione o negazione , le noftre idee 
non ne fono capaci , finché la mente non 
viene , a pronunziare qualche giudiz io i n -
torno ad effe. —• I n un fenfo metafifico íi 
pe ¡Ton o diré ve ré , cioé realmente ta l i , 
quali e f i i l ono ; b e n c h é nelle cofe chiamate 
veré, anche in quedo fenfo, pare che fie v i 
un fegreto rapporto alie noí l re idee, confi-
derate come norme d i quella v e r i t a ; l o che. 
fi riducc ad una propofizione mentale . 
Quando la mente riferifee le fue idee a qual
che cofa eftranea ad cffa , allora elleno fon 
capaci d' effere veré o falfe; p e r c h é , i n un 
tale rapporto , la mente fa una tacita fuppo-
fizione deila loro conforraita a cotefta co
fa ; la qual fuppofizione, fecondo che é vera 
o faifa , cosí le idee ne vengono ad effere de
n o m í n a t e . Ved i V E R I T A 1 , e FALSITA' . 

L e Idee reali fono divife ia adequate j e 
inadequate . 

I D E E Adcquate fono quelle che perfetta-
me®-
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mente rapprefentano quegli archctípi , dai 
quali la mente le fuppone dedotte, o pre-
fe , ed ai quali ella le fa cornfpondere. 

IDEE Inadequate fono quelle che fol par
cialmente o incompletamente rapprefentano 
quegli archetipi , ai quali fi nfer.fcono . 
Ved i ADEQUATO « ed ASSOCIAZIONE . 

I D E N T I T A ' , ¿ quello perché una cora 
é ella üefía , e non altra cofa . — N e l 

] fenfo, identita difFerifce da f i m i l h u d i -
^ ggualmente che da d iver f i th . Vedi S l -
JVII'LITÜDINE, e DIVERSITA1. 

L a noflra idea dell' identith la dobbiamo 
a quella facoíta che ha il noflro intendi-
mcnto di comparare T iflefíb o proprio cf-
fere delle c o í e ; con che , coníiderando una 
cofa come efiftente in un certo tempo c 
luogo, e comparándola con l<;i fteffa come 
efiñente in qualche altro luogo & c . pro-
nunziamo ch' ella é la medefima , o difFe-
rente. 

Quando vediamo una cofa in un certo 
tempo o luogo, fiam ficuri ch' ella é pro
prio quella cofa , e che non pub eíTer' al
t r a , per quanto poíTa eflere fimile in tutti 
gli altri conti: Attefo che concepiamo co
me ímpoíTibüe , che due cofe della fteíTa 
fpezie efiftano infieme nel medefimo luo
go , conchiudiamo che ogni qualunque co
fa ch'cf iñe in qual che fi voglia luogo nel 
medefimo tempo, efclude ogni altra della 
medefima fpezie, ed ivi é ella ííeífa fola . 
Quando percib dimandiamo , fe una cofa 
fia la fteíTa , o nb; cib fi riferifce fempre 
a qualche cofa che efifteva in un tal tem
p o , in un tal luogo, che , é certo che in 
quell' ¡fiante era la medefima con fe ñeíía , 
e non al tra . 

N o i non abbiamo idee fe non di tre for
te di foflanze, i . Dio , 2. le intelligenze 
finite, 3. i corpi . Dio é Eterno , I m -
tnutabile , e Prefente per tutto; non fí pub 
dunque formare dubbio fopra ia fuá identi
ta . — G l i fpiriti finiti hanno cominciato 
ad eGftere, in tempo ed in luogo; perb la 
loro identita fi detcrminera fempre con la 
relazione della loro efiftenza a quel tempo 
ed a quel luogo , dove hanno cominciato 
ad efiftere. — Si dee diré la fteíTa cofa di 
ciafcuna particella di materia, fin che ella 
non é né accrefciuta né d>minuua . Quefle 
tre fofianze eflendo di differente fpezie , 
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non poflbno fra eíTe cfcluderfi dal medefi
mo luogo; ma ciafcuna d' cffe efclude dal 
luogo ch'etla occupa , ogni altra fofianza 
della fuá fiefla fpezie. L ' identita, e la 
diverfita de'modi d'eflrere, e delle relazioni, 
determinafi nella fieífa guifa , che fi deter
mina la idemith, e la diverfita delle foftan-
z c . M á perb che le azioni degli Eflerí fi
niti , che fi riducono al moto ed al pen-
fiere, fi fuccedono continuamente; eg!i é 
irapoffibile , che queí le azioni poííano efi-
flere come Eíferi permancnti in differentt 
tempi c luoghi. Per confeguenza niunhpcn-
fierc , niun moto , confiderati in divcrí i 
tempi , poflbno eííere gli fieíR; imperocché 
ciafcuna delle loro partí ha un differente 
principio d'cfiftenza. 

D i qul appare , che T efifienza medefi
m a , ed il principio individúale , che deter
mina un EíTere ad un tempo particolare , 
e ad un luogo, é incomunicabile a due Eífe
ri della medefima fpezie . Vedi ESISTEN-
ZA . S u p p o ñ o , e.gr. che un átomo efifta in 
un luogo e in un tempo determinato, egli 
é evidente, che quef t 'á tomo confiderato iti 
qualche fiefi inflante della fuá e f i ñ e n z a , é , 
e continuerk ad eífere il medefimo, finché 
efiftere in quefia maniera . Si pub diré la 
fíeífa cofa di due, di tre , di cento a tomi , 
&.c. finché eglino efifteranno infieme , fa-
ranno fempre i medefimi , ¡n qualunque 
modo che le loro parti fieno frammefcola-
te o accozzate; ma fe un folo viene ad ef-
ferne tolto , non ci fark piíi il medefimo 
adunamento, né per confeguenza la mede
fima raaífa. 

M a ne' vegetabili V identitct non dipende 
dalla fteífa maí fa , e non fi applica all'ifief-
fa cofa . L a ragione di cib fi é , la diíFe-
renza tra un corpo inanimato , ed una 
maífa di materia ; queft' ultima non eífen-
do fe non la coefione di particeüe in qua
lunque modo unite; e l'altro una tale difpo-
fizione, od organizzazione di pañi , che é 
atta a ricevere e diílribuire nutrimento f 
cosí che forrai il legno, la feorza , e le /o-
glte, &c. ( di una quercia , per efempio ) 
nel che confifie ia vira vegetabile. Laondc 
cib che ha una tale organizzazione di par
t i , partecipando di una vita coraune, con
tinua ad cífere 1'ifteífa pianta , abbenché 
cotefla vita fi coraunichi a nuovc particellc 

di 
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di materia vi ta lmente unite alia v iva plan
t a . — I I cafo é appreí ío a poco cguale ne' 
b r a í i > c ognun pub di qua fác i lmente vede-
re cib che fa eíTere un a n í m a l e , e conti
nuare ad eí íere 1' iíleflo . L ' identitci del me-
defimo uomo parimenti confiíle in una par-
tecipazione della fleíTa vita continuata , nel-
le fuccedenti particelle di materia , v i t a l 
mente unite a l l ' ifteííb corpo organizzato . 

Per capire d i r e í t a m e n t e l"1 identita , dob-
biamo coní iderare a quale idea corrifponde 
la parola ; una cofa c í íendo , efíer i ' ifteíía 
í b í k n z a , e d u n ' a l t r a , 1' iíleflo u o m o ; e una 
terza , 1' ifleíTa perfona. Un1 animale é un 
organizzato v ívente ; e i l m e d e í i m o anima
le é la medcGma continua vi ta , comuni-
cata alie di f f t rent i particelle di materia , fe-
condo che vetigono fucceíTivamente ad unir-
fi a cotefto corpo v ivo organizzato ; e la no-
ftra nozione dc l l ' uomo non é fe non di una 
fpezie particolare d1 an imale . —- L a parola 
di perfona , d inota un EíTere i n t e l l i g e n t e ' , 
che per'fo fentimento interiore d i fe ñ e í f o , 
i l quale é infeparabile dal pchfiere, ragiona, 
r i f l e t t e , e fi coní idera come eíTcndo V iflejjo 
i n di í íerent i tempi e i n differenti luoghi . 
Ora per q u e ñ a cofeienza, e per quedo fen
t imen to interno c h ' i o h o , e che han tu t t i , 
í u m q u e l , che noi chiamiamo noi J ic f j i , io 
fon quello che fi chiama me fleffo ; e c i b , 
appunto, eoíl i tuifee V identtth perfonale ; o 
quel che fa ch' io fono i l medefimo , e che 
ogni eíTere r ag ionevó le é fempre i l medefi
mo . E queÜa tdentitei fuíTifte , per quanto 
tempo io ho i l fentimento i n t e r n o , d1 avere 
fatte certe azioni , c d' avere avut i certi 
penf ie r i ; imperocché i l me fleffo, direm co
sí , o qucir io medefimo , che ha fatta un 
azione altre volte , é i l me medefimo , che 
fe ne ricorda al prefente. — Quello che io 
chiamo me fleffo , é dunque quel l ' EíTere , 
quel! ' io penfante ( qaalunque fía la fuá fo-
í h n z a ) che é convmto delle m i é azioni , 
che feote piacere e dolore , che é capace d i 
f e l i c i t a , e di m i f u r a , e che per confeguen-
za é interfecato per me medefimo, finché egli 
ha ¡1 fentimento in t e rno , o la cofeienza di 
fe ftcfTo . E tu t to quello a che fi unifee i l 
fentimento interno di queíT EíTere penfan
t e , eoíl i tuifee con eíTo l u i la medefima ptr-
í o n a , i l medefimo me : D i maniera che , 
fintanto ch' egl i fi Tente uni to a queft' al-
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tra cofa, fi attribuifce tut te le fue a z i o n i , 
come proprie e peculiari d i fe fteíTo . V e d i 
PERSONA. 

Quefla identita perTonale é i l fondamen-
to delle pene , e delle ricompenfe , impe
rocché , per quefio appunto perché ho i n 
terior fentimento dello fleffo me , io fono 
intereflato per me medefimo : Se 1' eíTere 
confeio a fs íleíTo accompagna e fegue via 
via i l picciolo dito di una mano , quando 
quefio ne venne recifo ; quefti fara P iñeíTo 
me, che poc 'anzi era intereíTato per lo cor-
po intero . — Se i l medefimo Socrate , e 
vegliante e dormente , non aveíTe i l mede
fimo fentimento inter iore ; e non aveíTe l ' 
iíkíTa cofeienza , ei non farebbe 1' iftef-
fa perfona : Socrate vegliante non ave-
rebbe da rendere c o n t ó i n g i u f i i z i a , di quel 
che fece Socrate dormente ; ficcome appun
to farebbe ingiuf i iz ia pun i ré un Gemello dei 
de l i t t i di fuo fratello , \perché i 'cfterno loro 
é co tantof imi le ( data fuppofizione ) che non 
fi poíTono dift inguere, K 

M a fuppofio ch ' io perda totalmente !a 
memoria di qualchc azione deila mia v i ta , 
di modo che non fia pófíibile riaverne ma i 
piu cognizione , non fono io forfe la fleíTa 
perfona, che quelle azioni ha fatte , ancor-
ché io le abbia dimenticatc? Ri fpondo, do-
ver qu i noi oíTervare , a che cofa applichiamo 
la parola l o , e torne 1' equivoco; per altro 
egli é manifefio ch ' ella fuppone , che 1' 
identita del medefimo «orno e della mede-
fima perfona fono una fieíTa identita , ma 
pero due cofe, che , come s ' é veduto , con-
veniva ben d i ñ i n g u e r e . Se é poffibile , i l 
che negar non fi pub , che 1' uomo pofl'a 
avere de' fent imenti i n t e r i o r i , che nou han-
no alcuna reiazione i ' u n o a l l ' a l i i o , egii é 
fuor d i d u b b i o , che quefto medefimo uomo 
eleve c o í b t u i r e differenti perfone i n differen-
t i tempi . Ed appare da Tolenni dichiara-
z ion i , che tut to i l mondo la Tente cosí . 
Le leggi umane non punifeono i ' uomo paz-
zo per le azioni che ha fatte 1' uomo i n 
buon giudizio e padrón d i fe fteíTo , né V 
uomo in buon fenno per quelle che ha fat-

. te 1'uom pazzo; dal che íi vede che le leg
gi ne Tan due perfone. 

Si pub fpiegare quello che io dico con 
quelle úfate maniere di parlare: / / tale non 
e pin C ifleffo y E g l i t f u u r i d i fe fleffo, efprcf-

fioni 
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í íoni che ilanno ad intcndere , che qucll5 lo» 
c o Ü i t u e n t e la medefima p e r í b n a , non é piíi 
q u e l l ' u o m o . 

M a , dirk t a l u n o , un uomo í b b n o , non 
é dunque la íleíTa perfona ch' egli era nell 
ubbriachezza? L o é certamente ; pe rocché 
come potrebbe egli eíTere g a ñ . g a t o per quel-
10 che cgli commette ubbnaco, enco rché m 
appreffo non ne fía confcio a fe í k í í o ? Ed 
aopunto una tal perfona e degna di ga í l igo 
p'tr quello ha comcneífo nell ' ubbriachezza , 
per la üefía ragione , che un altro é degno 

n o f Le leggí umane pumfcono per una g iu -
{lizia. c o n í o r m e alia maniera onde i Giudic t 
conofcono le cofe ; pe rché i n q u e ü i cafi non 
pof íbno diftinguere con certezza , quel che 
é reale, da quel che é fimulato o contrafat-
t o ; e perb T ignoranza nell 'ubbriachezza o 
nel fonno non viene ammeíTa per ifeufa . 
I m p e r c i o c c h é quantunque la pena fia annef-
fa alia perfonali ta , e la perfonalita alia co-
feienza; e forfe 1'ubbriaco non fía confeio 
d i que! ch' cgli fece; nulladimeno 1'umana 
giudicatura lo punifee g i u í i a m e n t e , pe r ché 
11 fat to é avverato , e provato contro d i 
l u í , ed alT incontro non fi pub provare per 
fuá difefa , ch ' egli non ne fia ñ a t o con
f e i o , o non abbia avuto fenttmento in te r io 
re . M a nel grande c f o r m i d a b ü e giorno 
del G i u d i z i o , in cui faranno fvelati ed aper-
t i i fecreti d i t u t t i i cuori , é ragionevol 
credere, che niuno avera a render c o n t ó di 
c ib che cgli intieramente ignora , ma rice-
vera quel c h ' c g l i m e r i t a , fecondo che l'ac-
cufera o lo feufera la fuá cofeienza . V e d i 
COSCIENZA . 

Per conchiudere que íT A r t i c o l o , diremo , 
che ogni fuftanza , ed ognTmaniera tT Ef-
fere , che comincia ad e f i í i e re , debb' e í íere 
la medefima durante tut ta la fuá efiftenza ; 
e T iüeíTo dicaíi delle corapofizioni delle fo-
fíanze: i l comporto loro debb ' e í f e r e i l mede-
fímo per tu t to i l tempo che la loro unione 
du ra . E quello che fi é fin qu i fpiegato fa 
i n fomma vedere , che l ' o f c u n t a , o diff i -
co l tk ch 'eravi in quefia materia , nafceva 
p iu tofio dalla parola o da' nomi mal appli-
cat i , che dal l 'ofeur i ta della cofa fteífa ; 
i m p e r o c c h é qualunque fía la cofa che co-
íl i tusfce u n ' idea fpecifica , fe q u e ü a idea 
non cambia nome , la fuá diverfi ta e la fuá 
i d t n t i í a faran facil i a conofeere j e fi con-' 
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cepira benilfimo la d i íHnz ione di una co
fa i n diverfa e la Jlejfa . Ved i D I S T I N -
Z I ON E . 

I D E N T I T A T E N o m i n i i , un mandato 
che m i l i t a per colui che {\xr un capiai o exí-
gent é ftaío ferraato , e meífo in pr igionc 
per un altro uomo del m e d t i l m o n o m e , 

I D I * , IDUS , nel Calendario Romano , 
una denominazione data a o t to g io rn i i n 
ciafcun mefe ; cominciando , per l i mefi d i 
M a r z o , di M a g g i o , d i L u g l i o e d ' O t t o b r e , 
ai 15. e pegli a l t r í mefi ai 13. ¡ quai gior
n i fi numerano a i l ' indietro , cosí che ne' 
quat tro mefi fopra mentovati te rminano 
nel giorno ottavo , e ncgli a l t r i nel giorno 
6. V e d i C A L E N D A R I O . 

* V origine della parola e controverfa ; 
A l c u n i vogliom che fia formata da {S'm 
vedere ; a cagione che la luna plena ve ' 
n i v a ordinariamente veduta nel giorno deW 
I d i ; a l t r i da US'OÍ /peder , figura j per 
cagion delf immagine della luna piena i n 
allor v i f i b i l e : A l t r i da i d u l i u m , o¿¿ovis 
i d u l i s , nome dato dagl i E t ru fc i ad una 
v i t t i m a cfferta i n quel giorno a Giove ? 
- A l t r i dalla voce Hetrufca iduo , cioe d i ' 
v i do ; a cagione che le Id i d i v i d e a m l a 
luna in due quafi eguali p a r t i . 

Le I d i ven ían tra ie Calende c le N o n e . 
V e d i C A L E N D E , e N O N E . 

I I d i 1 5 di Marzo , d i M a g g i o , d i L u g l i o , 
di O t t o b r e ; cd i l giorno 13 negli a l t r i me
fi , era chiamato I d u i di cotai mefi ; Idus 
M a n ¡i i M a i i , & c . I I 14. giorno dei mede-
fimi quattro m e f i , e i l i2.mo degli a l t r l o t 
t o , era pridie Idus ^ o la v ig i l i a delle I d i , 
di M a r z o , & c . I I 13.20 nei quattro mefi , 
e l ' 11 .mo negli o t to a i t r i era chiamato i l 
terzo delle M , 3. I d u t M a r t i i , & c . C o s í , 
i l 12.1110 giorno nei qua t t ro , e i l io.mo ne
g l i a l t r i ot to era chiamato i ! 4.t0 delle I d i , 
4. Idus M a r t i i & e . e cosí del nmanente fin 
a l l ' 8 , cd a '6 , che faccan V 8 vo ¿jejje ^ 
8 Idus M a r t i i & c . 

Q u e ñ a maniera di contare é ancora in 
ufo nel Calendario Romano , e nel Brevia
r i o . — Le I d i di Maggio erano dedíca te a 
M e r c u r i o ; le I d i di Marzo furono fempre 
r iputate infaufie , dopo i l mic id io di Cefa-
re in quel giorno : i l tempo dopo le I d i d i 
Giugno riputavafi Fortunato per quell i che 
abbracciavano i l m a t r i m o n i o : le JW/d 'Ago-
fío erano confacrate a D i a n a , e fi oíferva-

S f s va-
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vano come giorno fcftivo , dai Schíaví . 
Ne l le I M di Setiembre , f» prtndevano g l i 
A u g u r j per l 'elezionc de' M a g i ñ r a t i , che 
anticamente cntravano i n ufizio nelle I d i 
d+ M ^ g g i o , e poi in quclle di M a r z o . 

I D I L L Í O . Ved i I D Y L L I O N . 
I D I O M A * , prendefi qualche vol ta per 

d ia le t to ; o per i l Hnguaggio di qualche pro
vincia partico!are ; difFcrendo, in a lcunicon-
t i , dal l ipguaggio della Nazione i n gene-
r a l e , donde egli é derivato . V e d i LINGUAG-
G I O , e DlALETTO . 

* L a parola e d a l Greco , ifriapu ^ pro* 
p r i e t a ; da iS'ios proprio . Vedi I D I O 
T I S M O . 

I D I O P A T H I A * , un m a l e , o una ind i -
fpofizione p e c u ü a r e a qualche raembro o 
parte del corpo ; non cagionata da alcuna 
m a l a t t i a , o precedente afFczionc; ned aven
te dipendenza alcuna dal refto del corpo . 
V e d i M A L A T T I A . 

* L a voce e Greca ^ ifriortaQuu ; d i r iva ta 
da ifrioí) proprio i particolare^ e irados j 
pajjione, affezione. 

N e l qual fenfo e l l ' é oppo í l a a f y m p a t h i a , 
che é quando 1' indifpofizione prende 1' o r i 
g ine da qualche p r imo o anterior difordine 
i n qualch' altra parte del co rpo . V e d i SIN-
TOMO . 

C o s í una Cataratta nc l l ' occhio é un' idio* 
p a t h i a : un ' cpilepfia é o idiopathica o f y m -
p a t h i c a ; idiopathica s quando accade pura
mente per qualche difetto nel cerebro ; 
í i m p a t h i c a , quando é preceduta da qualche 
feoncerto. V e d i SIMPÁTICO . 

I D I O S Y N C R A S I A * , nella Medicina , 
un temperamento peculiare a qualche cor
po , in confeguenza di cui , nel morbo o 
nella fanita , egli ha una í í r ao rd ina r i a av-
verfione o inclioazione a certe coíe , o ne 
riceve maggior impre íTione , che a l t r i corpi 
non ne fogliono r icevere . V e d i T E M P E R A 
MENTO. 

* L a parola e originalmente Greca, ifrios ^ 
proprio , aW , con , e xpucrií, crafis , m i -
flura, temperamento. 

I D I O T A * , nelle leggi Ing lc f i , dinota 
un f e i m u n i t o , od un debile d ' in te l le t to na
tura lmente , o fin dalla fuá nafeita . Vedi 
PAZZO. 

* L a parola e originalmente Greca , I b i a -
T H Í , che primariamente addita una per-
[ona p r i v a t a , od uno che mena una v i t a 
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pr iva t a , fenza aver parte nel governo 
degli a f far i . 

U n a perfona che ha badevole in tendi -
mento per mifurar una canna di drappo , 
per contare giuflo vent i , e r idire i g iorni 
della fettimana & c . non é idiota a l l 'occhio 
della Legge. 

IDIOTA , Idiota é prefo alie vo l te da' 
Sc r i t to r i ant ichi per un ignorante , o non 
addot t r inato; e coincide a i l l i teratus ^ o i m -
p e r i t u í . I n quefto fenfo, V i t t o r e dice nel 
fuo Chronicon che nel Confolato di Mef la -
l a , i Santi V a n g e l i , per comando d e l F I m -
peradore A n a í h f i o , furono c o r r e t t i , ed emen-
d a t i , come quel l i ch'erano fíati f e r i t t i dagli 
Evangelif t i i d i o t i . Tanquam ab idiotis Evan-
geliftis compofita. 

IDIOTA inquirendo v c l examinando , un 
mandato i n t ima to al Sheriffo di unaContea 
o P rov inc i a , dove i l R e sa, cíTervi un idio
ta naturalmente tale , o a na t iv i t a t e , cosí 
debole d ' i n t e l l e t t o , che non pub governare 
o maneggiare la fuá e red i tk j col qual man
dato s' ingiunge al Sheriffo d i far venire a l 
ia fuá prefenza la perfona idiota fofpetta j ed 
efaminar la , e cercare s'ella fia veramente 
t a l e . I m p e r o c c h é i l Re , per fuá prerogati-
va , ha i l governo delle terre e delie fo-
flanze d i quell i che fono naturalmente p r i -
v i del loro giudizio d i fe re t ivo . 

I D I O T I S M Q * , nella Grammatica , una 
frafe , o maniera di parlare , peculiare ad 
una l i ngua , e che non; fí pub tradurre ad 
Utteram in un ' a l t r a l i ngua . V e d i LINGUAG-
GIO , FRASE , ¿kc. 

* L a parola h d i r iva ta del Greco ifriot » 
proprio, peculiare . 

V Idiotismo fi definifee, da alcuni Au to -
r i , per un ' infleffione di qualche ve rbo , o 
per una particolare a n ó m a l a coftruzione d i 
qualche frafe o particella , che devia dall ' 
ordinaria regola del Hnguaggio della N a -
zione , ma che é i n ufo i n qualche fuá par
ticolare provincia . 

Diver f i A u t o r i hanno fer i t to átgV Id io t i f -
m i delle Lingue Greca e L a t i n a ; c i o é d e ' m o -
di particolari in queile lingue , che va r í an 
mol t i íTimo que 'del i ' una, da que' d e l l ' a l t r a , 
e dalle piu popolari lingue moderne: m a g l i 
efempj di quefti idiotis m i eíTendo prefi dai 
m i g l i o r i A u t o r i , pare che idiotismo t in que-
fío fenfo , non poífa chiaraarfi propriameo-
te i r r ego la r i t í i . 

I D O -
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I D O L A T R I A * , il culto e l'adorazione 

de' falfi Dei \ o fia daré quegh onori alie 
creaiure , od alie opere dclla mano dell 
uomo, che fono fojamente a Dio dovuti. 
Vedi D i o , ADORAZIONE, &C, 

* L a parola viene dal Greco , s/í'wXoX.cí-
«r/jsicí, che CÍO cheabbiam detto fignifica ; 
compoftz da Í I^OS , o ÍI^CÜXOV » ídolo , 
figura i e Kurpivu , fervire. Vedi L A 
TRÍA . V / ' . . 

Dlverfi hanno fcritto dell' Origine e del-
Je Caufe ¿elV Idolatría ; fra gli altri Vof-
fio, Seideno, Codwyn , c Tennifon ; raa 
ancora é in dubbio, chi ne fia ñato il pri
mo Autore. Tuttavolta , generalmente fi 
conviene , ch' ella non ebbe il fuo priftci-
p io , fe non dopo il Di luv io; e mohi fon 
di parere che Belo, il quale é creduto ef-
fcre 1' ifteííb che Nimrod , o Nembrotte , 
fia ftato il primo uomo , deificato . Vedi 
APOTHEOSIS , &:c. 

M a fe fiano ílati tributati , o nb , dlvini 
onori ai corpi celefti avanti quel tempo , 
non fi pub determinare ; la noñra notizia 
interno a que' r i m o t i ñ l m i tempi , eífendo 
in eflremo fcarfa e di picciol momento . 
V e d i ASTRONOMÍA, S T E L L A , &C. 

Tut to quel che íi pub dir con certezza, 
fi é y che 425 anni dopo il D i l u v i o , quan-
do Dio t ra fíe fuori della Caldca Thare e la 
fuá famiglia, cd Abramo fi trasferi nella M c -
fopotamia , nel Chanaan , nel Regno de' 
Fil i ftei , e neü' Egi t to , non apparchc V Ido
latría aveíTe allora prefo alcun piede in al-
cun di coteí l i paefi ; benché alcuni preten-
daño che Abramo fteífo foíTe Idolatra. 

L a prima menzione che ne troviam fat-
t a , é nella Genefi xxxi . 19. dove dicefi che 
R a d í e l e avea prefi gl' idoli di fuo padre ; 
imperciocché quantunque i! fentimento della 
parola Ebrea theraphim Q>B^r\ fia quiftionato, 
nulladimeno é troppo chiaro ch'eglino erano 
idoli. Laban li chiama fuoi Di i , e Giacob-
he li chiama Di i foraftieri, c li riguarda co
me abbominazioni. Vedi T H E R A P H I M . 

Cluverio , Germ. Antiq. L i b . I . fofliene 
che Caino fia fiato il primo Idolatra , ed i 
filfi Dei da lui adorati, eífere fiati i piane-
ti o le ftelle, alie quali ei fuppofe che Dio 
avea lafeiato il governo del baífo mondo : 
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ma queñ' é una mera congettura . L e ca-
gioni principali che fono fíate aííegnate dell* 
Idolatría ) fono 1' indelebile idea che ogni 
uomo ha d'un D i o , c il teftimoniood una 
prova ch' egli ne da a fe í leffo: un attacca-
mento inviolabile a i fenf i , ed un abito di 
giudicare e decidere per mezzo di effi, e di 
cííi folamente : l'orgoglio e la vanlta della 
mente umana , che aon é paga della verita 
femplice, ma la confonde e adultera con fa-
vole: l'ignoranza dell'antichica, o de' pri-
mi tempi, e de'primi uomini , de'quali in-
fatti non abbiamo fe non un' ofeura e con
fufa cogfiizione per tradizione , nonavendo-
ci eglino lafeiati raonumeníi , o libri ferit-
t i : l' ignoranza e il cambiamento delle liti
gue : lo fiile degli feritti Orientali , che é 
figurato e poét ico , e che pgr íbn iñca ogni 
cofa: la fuperflízione , gli ferupoli e i timo-
r i , infpirati dalla religione : le finzioni de' 
poeti: le fantafie de' pittori e de' feultori : 
unaFifica immaginaria e infuíTiítente, c i o é , 
una troppo leggtera cpntezza ed efperienza 
delle cofe naturali, de'corpi, e de'fet^orae-
n i , e delle lor cagioni : la fondazione delle 
colonie, e l ' invenzione del l 'art i , ma!e in-
tefe, e falfamente fpiegate da'popoli barba-
ri : gli artifiyj ¿e'Sacerdoti : l'orgoglio di 
certi uomini , che hanno affettato di paífar 
per D e i : 1'amore e la gratitudine dellji ple
be verfo alcuni de'loro grandi uomini , be-
nefattori ed E r o i : e finalmente le ScritturQ 
fieífe male intefe. 

I D O L O * , una flatua , od un fimolacro 
di un falfo D i o , a cui prcílanfi divini ono
r i , s'ergono Altari e T e m p l i , e fiofferifeo-
no Sacrifizj. Vedi IMMAGINE , STATUA , 
D i o , e IDOLATRÍA . 

* L a voce viene dal Greco j zifraKw , da 
HS'OÍ , i mago, figura , 

I D R A , H Y D R A , una coftellazione meri-
dionale, che conña di z ó Stelle, che é flato 
immaginato che rapprefentino una ferpe 
acquatlca. Vedi C O S T E L L A Z I O N E , e 
STELLA . 

Le Stelle nel l ' I í /r^, nel Catalogo di T o -
lomeo , fono venticinque : nell' Halleiano 
feífanta-otto : N e feguono qui le Longitu-
dini , le Lati tudini , &c. 
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N o m i e f t tuazioni delle] 
Stelle. 

Settcntr. di quellc che precede nella t e ñ a . 
M e r i d . d i quclle che prec. rimpetto alie narici 

5-

N c l l ' apertura della bocea 

Settentr. di due nella fronte 
Merid. nella fronte 

10. 

Nel la parte di dietro della teíla 

Preced. di due nel/a radiee del cello 

15. 

SuíTegu. nella radice del GOII© 

20. 

Longitudinc 
ero 

JPiccoIa fopra i l cuore 

25. 
Media di tre nella pieg. del co lb 
M e r i d . 

U l t i m a d i tre nella pieg. dei co l la 
^ 40. 

Que Ha che fegue i l cuore 
Quella che fegue a q u e ü a 

Qoel la pur , che fegue quefta al N o r d 
35' 

U n ' aítra dietro quefta, e p lu al Norá 

40, 

5 32 11 
9 i ? 52 
5 59 03 
6 53 I 4 

58 02 31 

7 59 12 
7 47 49 
8 01 52 
% 35 04 

i r 31 06 

13 15 41 
10 15 18 

. 14 31 58 
13 04 05 
18 08 22 

18 26 01 
18 54 32 
15 57 04 
19 23 26 
20 14 28 

22 12 42 
21 29 56 
21 09 15 
23 04 5*5 
22 57 59 

21 15 42 
21 25 41 
23 42 29 
25 49 39 
23 19 19 

26 53 18 
28 21 17 

% 1 23 33 
Ü 28 57 20 
ítlf 4 01 45 

3 22 09 
5 07 52 
5 04 10 
3 U 37 
5 03 01 

Latitudine 

22 29 15 
25 46 o ó 
12 25 37 
14 38 05 
29 44 42 

14 17 10 
11 58 23 
11 07 59 
11 35 00 
20 2*5 05 

23 5 ° 45 
n 00 03 
24 18 44 
11 03 45 
23 53 c9 

24 00 29 
22 11 31 
13 02 47 
21 08 10 
23 23 33 

26 I I 13 
23 5o 49 
19 15 08 
22 57 49 
22 24 32 

16 44 01 
15 00 03 
19 15 0 i 
22 15 00 
14 18 17 

23 06 24 
2<5 37 06 
26 05 14 
19 43 16 
23 11 31 

18 24 47 
22 29 43 
22 01 02 
18 20 37 
17 24 10 

era 
? 

4 3 
6 
4 
5 
6 

4 
3 
4 
5 

5 * 

6 
4 
6 
6 
6 

6 
6 
4 
6 
6 

6 
6 
6 

5 
5 
7 
7 
4 

5 
4 
7 
5 

6 
7 
4 
6 
7 
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Noml e fituaziom de lie 
Stelle. 

I D R 

Preced. d i tre fegu. quelle che fon i n d r i t t a 
( l i nea 

M e d i a di tre nella d r i t t a linea 
45-

Una piccola che fegue q u e ñ a 
U i t i m a d i tre nella d r i t t a linea 

Cont igua al fondo dclla coppa 
M e r i d . d i fo t t ' a l l a bafe deila coppa 

5o-

Settentr. fott ' alia bafe della coppa 
I n A r incontro a l l ' P Preced. 

u l t ima e raer. pieg. "S M e r i d . 
della L . U l t i m a 

55- i 
A n t e p e n ú l t i m a della coda 
P e n ú l t i m a della dietro al Corvo 

Ne l l a e ñ r e m i t a della coda 

6o. 

I n f o r m l che fegu. la coda dell ' Idra V 
tra la L ib ra , i l Centauro , cd -s 
i l Lupo L 

1 D R A G O G A » , TAPAmrA, ur.a fpé-
t i e di medicine purgative ; cioé quelle che 
vengon credute peculiarmente adatte a fca-
ricare g!i umor i ferofi , od acqusi . V e d i 
PURGATIVO . 

* L a parolad formata dav^upi acqua ^ e 
, tirare, addurre. 

I p iu fo r t i od efficaci catar t ic i , oíTerva 
i l Do t to r Quincy , che corrifpondono , piíi 
c h e a l t r i j alcarattere ü" idragoghi, i n quan-
í o che col loro violento fcuotere e vellica-
re le budel la , ele loro appendici , fpremo-
no e fuor fofpingono V umor acquofo , i n 

Longitudine 
ero 
o 

o i *> 
1% io 44 50 

12 22 47 
15 52 28 
12 58 27 
'3 45 5^ 

15 54 24 
16 03 39 
17 16 16 
38 44 33 
25 01 40 

26 14 11 
24 15 35 

— 3 37 39 
6 47 40 
9 04 42 

iTu 20 32 08 
22 42 30 

tfT, 1 59 54 
4 18 31 
5 52 38 

8 20 00 
9 55 55 

12 28 42 
12 49 10 
13 01 49 

14 08 58 
15 52 OI 
16 43 19 

5op 

Lat i tud inc 

24 40 10 
24 08 24 
3 ° 11 53 
23 14 02 
23 29 50 

23 24 
21 49 28 
23 45 03 
24 59 42 
30 16 31 

30 41 12 
25 37 33 
31 35 14 
33 2*5 12 
3 i 27 5^ 

i 4 33 15 
13 43 18 
12 02 OÓ 
13 00 37 
13 04 I I 

12 54 21 
14 02 2(5 
8 57 04 
9 OI 
9 z ó 

5 ¿ 
5o 

x 1 03 09 
1° 13 5 ° 
10 23 52 

era 3 

4 
5 
7 
7 
5 

6 
4 
7 
6 
5 

6 
4 

3 4 
4 
4 

5 ^ 
3 
6 
4 

5 
5 

5 ^ 
6 
(5 

5 
6 7 
ó 7 

tá l copia , che le dejezioni poco altro 
piü appajono che acqua . V e d i C A T A R -
TICO . 

G V Idragoghl pr incípaí i fono , g i u í k l ' op i -
nione coraune, i fughi d i fatnbuco , della 
radice d ' i r i s , della foldanella , la mechoa-
cana, la ja lappa, &C1. 

I n genéra le , tu t te le medicine fudorif i -
che , aperit ive e diuretiche , fono Idra-
poghe. 

I D R A U L I C A * , quella parte della Stati-
ca , che confidera i l moto de' í i u i d i , e par-
t icolarmente del i ' acqua 5 con i ' applicazio-

ne 
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ne di cífo ne' l avor i d'acqua a r t i f í z i a l i . V e 
d i ACQUA , 

* L a parola e derivata dal Greco 5 vfrpctv 
xof , acqua che rifuona ) da ufrup t aqua , 
ed avKQí, t i b i a , lf toe c anua, o flauta: la 
ragion ri t quefla , che a l ternpo della.. 
pr ima invenzione degli organi , effendo 
ignoto i l metcdo d i applicare i mantici 
per foff iar l i •> faceano ufo d? una cafcata 
d? acqua ) per dar flato, e f a r l i fuonare * 
V e d i ORGANO» 

K\V Idraulica non folamentc apparticne i l 
condurre ed elevare T acqua, coftruendode
gl i ingegni per tal u o p ó ; ma ancor le leg-
g i del moto de'corpi fluidi. Ved i M O T O . 

L ' Id ro f t a t i ca fpiega T e q u i l i b r i o d e ' f l u i 
di , o ia gravita, de' flaidi i n quie te : t o l t o 
q u e í l ' e q u i l i b r i o , ne feguc i l moto y e q u l 
commeia !' idraulica * 

L ' Id ráu l i ca sdunque fuppone 1* idrof ta t l -
ca j ed i pib degli Scr i t to r i , per í ' imme
diata relazione tra ambedue, le unifeono af
í l e m e , e le chiamano si Tuna come l 'altra 
o Idrau lica , o idroflatica » 

Le leggi á tW hydrául ica t roverannofi dal 
Letrore fotto i ' ar t icolo F L U I D I . 

L ' a r t e d i elevar* acque , colle var íe mac-
chine adoperate per q u e í i ' u f o , come f i fon i , , 
trombe ¡ Jiringhe, fontane ., getti tXaqua , i n 
gegni per efiinguer fuoco, & c . i l t u t t o é de-
í c r i t t o fotto g i i a r t icol i n í p e í t i v t , SIFONE^ 
TROMBA , & c . HYDROCANISTERIUM, &C, 

I principali Scr i t to r i che hanna coltivata 
ed accrefeiuta V I d r a u l i c a f o n o Jo. C e v a , 
ncl la fuá. Geometría M o t u s : Jo. Bapt. Balia-
nus , D e M o t u naturali G r a v i u m , Solidorumt 
& Liqutdorum : M a n o t t e , ne! fuo Mouve-
ment dei Eaux & autret Fluidex : D . G u -
g l i c l m i n i , nclla fuá Menfura Aquarum F l w 
a i t i u m y dove le leggi piu fubiirai deü'/V/r(7«-
lica fono r idotte alia pratica t I I Cav. í fac . 
Neu ton nel fuo L i b r o , F h i L N a t . Pnncip.. 
Mathemat.. e V a r i g n o n nelle M e m . de f A c 
JR-Oyal.. des Scienc* 

Quanto alie mzcchine Jdrauliche r H c r o n e 
d ' Á l t í T a n d r i a é i l p r imo che ne ha f e n t t o * 
De* m o d e r n i , i priocipali fono,, Solomonde 
Caux , i n un T r a t t a t o F r a o c í f e delle Mac-
chine, e principalmente delle Idrauliche, Galp. 
Scotto , nella fuá Mechanica Hydfaulico-Pneu
mát ica : De C h a l i s nel fuo Mundus Mathe-
waticus : Boeclero , nella fuá Archi teBura 
C u r i o / a : e L u c An ton io P o r t i o . 
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I D R A U L O - P N E U M A T I C I , un t e r m i 

ne compor to , applicato da diverí i A u t o r i a 
quegli ingegni o macchine che follevano L* 
acqua per raezzo del l ' elaterio del l ' a r ia . 
V e d i A R I A , A C Q U A , INGEGNO. 

11 Signor Boyle fa menzione d 'una bella 
fontana , ch ' egli chiama hydraulo pneumá t i 
ca 1 fatta per mezxo della molla deli ' aria 
premente o fofpignente a l l ' insu T acqua i n 
u n t u b o , o cannone, dopo d 'averf i efaufta 
1'aria da un recipiente , e si to l to via i ! pe-
fo del l ' atmosfera . V e d i FONTANA , VA-
C U U M , &C. 

I D R O C E L E * , l A P O K H A H , n e l l a M e -
dicina , una gonfiagione d e l l ' e í l e r i o r e inte
gumento dello ferotum , caufata da u m o r i 
acquofi i v i g i t t a t i , o t r a t t e n u t í . 

* L a parola ¿ formata da l Greco úfrap. ac» 
qua , e KUW , tumor? * 

V hidrocele diftinguefi da un* hernia r i n 
quanto che la p r ima é formata a lenti gra-
d i , e l ' u l t ima t u t t ' i n un t ra t to . V e d i 
H E R N I A „ 

L a gioventu é piü cfpoíía che altra eta 
zW idrocele . El la curad con Medic ine dif-
feccanti i o con trar fuori 1'acqua con una 
tancetta, con un fetone, & c . M a quefla é 
cura p a l ü a t i v a : per a n d a r é al fondo del ma-
l e , íi dee ricorrere ai cauterf. 

I D R O C E F A L O * , T A P 0 K E $ A A 0 2 ^ 
nella Medic ina r una tefta a' acqua , o un ' 
idrop^fia della tefta. Ved i CAPO .. 

* L a parola e Greca r formata da vS'ap j 
acqua , e KttpaKv , c a p u t » 

L ' Idrocefalo é una c o n g e í l i o n e d' acqua 
nella tef ta , cosí che la diftende , e la am* 
m o r b i d i í c e a m o l l i f i c a . V e d i IDROPISIA» 

V I fono tre fpczíe ó' idrocefali > i l p r i m o , 
quando i ' acqua é raccoita t r a i l cranio e 
Ja pelle: i l f e c o n d o q u a n d o tra i l cranio e 
i l c e r v e l í o 5, ed i l terzo quando j ' acqua. 
é raccoita ne^ventr icoi i del cervello. 

I fanciul l i fono pib foggetti agí ' idrocefali 
che g l i adul t i j a cagione che la loro te-
fía é t eñe ra , ed é ñ a t a mol to compreífa 
n e l l ' ú t e r o o , forfe per effere ñati, t rop-
po rozzaraente maneggiat i dalla r i c o g l i t r i -
ce . A g g i u g n i , che le oíTa della t e ñ a de' 
b a m b i n i , eífendo aflai tenere, e le loro fu-
ture non ben per anche puntualmente u n í -
t e , f ác i lmen te s'aprono , e danno ñrada ad 
un ínfluífo d' acqua dal d i fuori \ laddove 
pegl i a d u l t i , Tofla del cranio fonoaffai du

re 
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r e , e í lrettamente combaciate e l é g a t e . Ve 
di CRANIO . 

VIdrocefalo é una malattia difficile da cu-
rarfí. Non vi é altro rimedio che unango-
rofa applicaxione di vefeicanti fulle future . 
— Alie volte finifee ín convulfiom mortal i , 
e talora m letarghi o apopleffie. 

La téfta , in quefto cafo , qualche volta fi 
eaende ad un volume prodigiofo : cosí che 
la perfona non pub reggerla o foñeuerla . 
Ne abbiamo un cfcmpio, recatoci dal Dot-
tor Fre íod , d' una fanciulla di due a m a , h 
¿ i cui tefta avea 26 po l l i c i di cirConFeretj-
Z3. P t i l . Tranf . ^ . 3 1 8 . 

I D R O F O B I A * , T A P O ^ O B I A , nejía 
M e d i c i n a , un' avverf ione, o tttnot eftrcrad 
déll' acqua ; fintoma che áteatie a ¿olbrí) i 
qual i fono üa í i mordut i da liri carie irab 
biofo , o da altra beília b l e , Vedi VE-
LENO. 

* L a parola e Greca ^ compojia da vfrcopy 
acqua ^ e : ÚÍSlQté l 

Abbenche i l t c i m i n t idrofobia^ ín rigore 
íblamente d ino t i quefto fintomo j nonolian-
te é fpeíío a p p ü c a t o all' intera malattia , 
che dalia deí ta morficatura proviene, in-
fism con tutti i d i iei í i n t o m h 

La ftoria di quelT o r r i b ü morbo , com' 
ella c i é data da Celio Aure i i ano , dal D a t -
tor M e a d , da E t m u l l e r o , da L i f t e r , & c . é 
come fegue: — L a morficatura di un cañe 
rabbiofo é accompagnata da quefta forpren-
dente circoflanza , che i fuoi eífetti bene 
fpeíTo non fi difeuoprono fe non dopo che 
la caufa é preíTo che dimenticata ; la feri-
ta üeffa chiudendofi e fanandofi come ogni 
alíra ordinaria ferita. M a , qualche tempo 
dopo ne avvengono crudeli e fpaventoíi fin-
tomi : per lo piu cominciano dentro qua-
ranta giorni; alie volte dentro i fcííanta , 
e qualche volta non prima di fei mefi paf-
fati, e v ' é 1'efempio , che han comincia-
to anche a capo di un anno o di due. L a 
prima cofa che fi oflerva, é un dolore va
gante per tutto i l corpo, ma principalmen
te intorno alia parte ferita: il paziente di
venta m e l a n c ó l i c o , e inquieto, prontiffimo 
all ' ira : fi ¡agna d'ogni cofa , come deü' 
aria ambiente , del pefo de' fuoi panni , e 
delle fue lenzuola , & c . Vomita ; il fuo pol-
fo intermette, e s'oíferva non soquale tre
m e r é , con convulfioni dc'nervi cde ' tcndi -
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ni : N e l P ifieffo lempo ei prova un inter
no calore, e fete : cd alia fine comparifee 
i l gran fintoma, che denomina la malatt ia , 
c í o é V aqu£ pavor , od il timor dell 'acqua, 
cosí cTifc ei non pub né men rcggere alia 
vifta di alcun liquido , fenza una fomma 
coaiierna? ione \ moho meno egli pub in-
ghiotij i»- . mía goccia. Que t i ' é il fegno pa-
tfrognotJ ¡ . n e o , che la malattia é giunta al 
ftrb colmo i e non fuccede mai fe non due 
o tre giátiti avanti la morte i eí íendo al-
lor^t il moibo , per confenfo unánime si de-
glí ahtíchi medici , come de'moderni, af-
í'.-.iu-aatvíi-o incuiabile. 

C o a queito , vi fono degli altri fintomi 
concomitaati. •— Egli ha la fchiuma alia boc
ea , 1 fuoi occhi fi ñralunatio , o s1 incan-
tano , non pub inghiottire il fuo fpulo fen
za do lore í ed il fuo penis, omembro , fia 
fempte eretto: alcuni abbaiano e ringhiano 
c o m e cani , ed attualmente fi credono tras-
formad in quefti aniraali; enella loro mag-
gior furia , ftanno gia per avventarfi, eper 
tare in pezzi i circofianti. —Palmario of-
ferva, che V idrofobo non pub fopportare di 
guardare in un bichiere , od altro corpo 
diafano: e che non fi ricupera m a i , fe non 
conoícc e ravviia fe fieífo in unbicchiere, 
o vetro i queílo effendo un fegno , che i l 
veleno non ha ancor oceupate le parti v i -
tali . Si pub aggiugnere , che P idrofobia 
non é folamente caufata dal morfo di un 
cañe rabbiofo , ma anche da quelio di al
tri bruti , come gatt i , vo lpi , lupi , caval-
l i , m u l i , t o n , ed anche galli , &c. o da 
morfo di un uomo c h ' é nell' ifieífo ñ a t o . 

N o n é neceífario alcun morfo, oalcuna 
ferita \ la faliva di un cañe rabbiofo , & c . 
pocendo fola tramandar il malore col me
ro contatto, o coll'applicazion^ aüa pelle. 
Cos í abbiamo un efempio nelle F U . Tranf. 
di due uomini che prefero i ! male , col 
metter le loro dita nella bocea di un ca-
gnuolo, ch'era flato morficato dalla fuá ma
dre rábida, e col toccar la fuá lingua e la 
fuá gola : ed un efempio fimile t abbiam 
nell'ifteífa opera, di due fanciulQ nell' I r 
landa , che alendo toccata e maneggiata 
la tefta di un cañe ch'era fiato mordutoda 
un'altro cañe rabbiofo, ed avendone lava-
ta la ferita, curarono il c a ñ e , ma prefero 
eglino la malattia. 

Quan-
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Quanto slla natura ed alia caufa clel mor

b o ; i l D o t t o r M e a d , da diverfe Storie di 
cafi p a r t i c o l a r i , conchiude , che V idrcfcbia 
k V cfFetto d' una fpei ie particolare d' i n -
fiammazione del fangue, accompagnata da 
cos í grande t e n í i o n e , e aridita delle mem-
brane ne rvofe , e da tale elafl icita e forza 
del fluido di cui fono cropiute , che vcn-
gon fatte alia mente con un cffetto fíra-
n i f f imo e grande le p i i i ordinarie rappre-
f e r t a z i o n i : di modo che né pur fi poffono 
fopportare le folite impreff ioni su g l i orga-
n i . D i qua hann 'o r ig ine quella t i rn id i t a , 
quel l ' anfieta e inquietudine fenza ragione , 
che fono i p recorr i tor i dell 'orror dell 'acqua : 
d i qua p u r é , i l dolor í en t i t o fpeffiffimo nelT 
o r ina re , e le í h a n e avverfioni che talor han-
no í pazienti alia v i ñ a di qualunque cofa blan
ca \ e í íendo la retina offefa e gravata dal
le v i v e impreffioni di quel colore . Ned é 
diíficile i l concepirc , che quando la faliva 
é calda , e la gola i n f i í m a t a t fecca , 1' 
i n g h i o t t i r bevanda esgioni un ' intolleiabile 
agonia . 

M o n i . T a w r y , avendo con femma ac-
curatezza notomizzate ed cfsminate le par
t í d ' una perfona m o n a di que í lo male , 
cengettura , che la faliva e la bíle fo
no i fíuidi pr ima infet ta t i \ e che v e m i -
tandone i l paziente un mifeugl io , la fuá 
gola fi feortica ; e di qua 1' errore a tu t -
t i i c ibi , c p a r t i e o í a r m e r t e 1' orror deli ' 
acqua , a t te foché quefla d i íc iogl ie que' no-
c i v i incemodi fali nclla faliva e nella h i 
le contcnuti . Aggiugne , che la natura del 
ve le ro é t a i e , che diífolve la parte ba l í ami -
ca e nutr izia del fangue, donde le vene íi 
feccano , c o s í che non a r r r a t t t o n o fangue 
dalle ¿ « t r i e ; ed i l fangue arteriofo per 
que fio mezzo í o ñ e n e n d o l 'azicne e 1'impref-
l ione de' fuoi vafi per cosí lungo tempo , 
viene ancor pií) d i f e i o l í o , a t t enua to , e qua-
fi fpir i tual iz .zato, e cosí t r a s m t í f o , in t rop-
po grande quanti ta , al cerveilo \ donde le 
c o n v u l f i o n i , le aberrazioni di mente & c . 

I I D o t t o r L i f i e r , dalla Storia notabiie d i 
J . C o r t ó n , c h ' c g l i afíiflette in un f m i l mor
b o , cenchiude , i 0 . Che alcune delle parti 
organiche del fuo corpo erano anualmente 
trasformatc nella natura di un c a ñ e , od af-
fette coerentemente ; in particolare la gola, la 
J í n g u a , & c . cosi che qualunque fluido of-
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fcr togl i mentre flava i n pofí tura eretta, era-
g l i d 'orrore , non m e n che difficile a pren
dere, come appunto farcbbe , fe noi volef-
í imo far bere un c a ñ e , r izzato nc 'fuoi pie-
d i di dietro . M a qu i non finiva la cofa ; 
i m p e r o c c h é quand' egli era vol tato ful fuo 
ven t re , erapprefentava la pof í tura c a n i n a , 
non potea bere ; a n c o r c h é la vifta del l i -
quore , i n quella pofí tura g l i daí íe tanto 
piacere, quanto g l i dava pena e dolore nell5 
ahra ; e b e n c h é ípeflo cacciafíe fuori la l i n -
gua , e l a m b i f l e , non potea foffrirc di rice-
ver in bocea l iquido a lcuno, ceme fe qual-
che cofa dentro ne lo impcd i í í c . 2o. Che 
i l fuo fputo era avvelenato ; i m p e r o c c h é 
ogni voita che lo ingh io t t iva , i l fuo flo-
maco gagliardamente abborrendolo , ei g l i 
andava al cuore, fíceome dicea , e g l i era 
come vicina m o r t e . E pero le cofe l iquide 
approfí imantif i alia coní i f lenza dello í p u t o , 
g l i davano un fommo fpavento , m e r c e c h é 
tendevano a picmovere o ajutare lo fcarico 
della faliva nella fuá bocea : e per la flefía 
ragione g l i eran piíi d i f f ic i l i da ingh io t t i r e 
che le cofe fo l ide . 

Quanto alia cura ü t W Idrcfcbia , i l D o t 
tor M e a d , dietro G a l e n o , raccomanda , i n 
queflo c t m e ncgli a l t r i cafi di veleno , d i 
dilatare la ferita con una incifione circola-
re , d 'appl icarvi un cauterio , e tenerla aper-
ta almeno 40. g i o r n i . JVla fe queflo meto-
do pare trcppo crudele , baflera eflrarre i l 
veleno , applicando una ventofa fulla par
t e , dopo d'aver fatta una pro íonda fcarifi-
cazione . I I Do t to r e sggiugne, d 'aver co
re íc i i ; ta una petfona di frefeo m o r í k a t a , 
guarita felicemente colla fola applicazione 
de l i ' u rguen tum aegyptiacum eccedentemen-
te caldo . 

Se quefle precauzioni eflerne non fono 
flate ú f a t e , o non lo fono flate in terapo , 
fi dovra ricorrere a ' r imcdj in te rn i : S'han-
no ad ingh io t t i r e e bere degli aleffifarma-
c i ; tra i quali le ceneri de' gamberi fiuma-
n¡ , fono principalmente c ía í ta te da t u t t i 
i m e d i d ant ichi ; a ta l che Galeno affer-
ma , non eflerne alcuno mor to , i l quale 
ufato avefíe di queflo rimedio . Quefle ce
neri s'hanno a prendere fin alia quant i tk di 
due cucchiai ogni g io rno , per quaranta gior
ni í ucce f l i vamen te , o f o l e , o con la radicedi 
genziana ed incenfo nel v i n o . 

M a 
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M a la frcquentc , ed improvvi fa fommer-

fione dell ' ammalato , fin fopra ia t e ñ a e 1 
crecchie , nell ' acqua faifa m a r i n a , e i ! m i -
gl iore e piü ficuro prefervativo contro que-

fía ma la t t i a . - J- • r 
E tmul l e ro raccomanda i c a r d i a c i e g l i 

ak f f i f a rmac i , ma t u t t i in dofe doppia5 ed 
a lungo c o n t i n ú a n ; ed sgho , e ru t a , c í a 
l e , sbattuti aíTieme, ed appl icatnn forma di 
cataplasma su la ferita . E ' buono ancora pur
gare con elieboro e mercurius dulcís ; e le 
cantan'di fono quafi un fpecifico . Loda la 
fcarificazione ; e dopo la fcarificaiione , 
una cipolla arroftita fotto le cener i , appli-
ca ta . M a aggiugne , che i l piu pronto r i -
medio é abbruciare i l luogo affctto con fer
i o roven te , lo che r imove con efficacia í u t t a 
l a m a l i g n i t a . Se i l medico non é chiama-
í o fe non t a r d i , deefi applicare una vento-
fa aífai calda : U n a fontanella vicino alia 
ferita pub altresi giovare. Teodoro Mayer -
ne da le prefcrizioni fcguenti per la mor í i -
catura di un cañe r a b b i o í o . Spennate le na-
í i che di un gallo vecchio , cd appiicatele 
nude alia morficatura : fe i l cañe fara fla
to ráb ido , i l gallo fi gonfiera e m o r i r á , 
e la perfona morduta fi fol levera: fe 51 gal
lo non muore , i l c añe non era rabbiofo . 
Tranf. F i lof . n0. 191. 

Si fuol credcre comunemente , che i l pe
lo del medefimo cañe applicato fulla mor 
f ica tura , attragga i l ve lcno , e g iov i per lo 
^ u a r i m e n t o : M a un Med ico di R o í l o c h , 
i n una D i í f e m z i o n e fórmale , alcuni anni 
f o n o , lo m o í i r o un error popolare; e pro
vo che i l r imcdio poica p iu ver i f imilmente 
nuocere ch t g iovare . 

I contrafegni , per fapere che un cañe fia 
r á b i d o , fono , non voler- egü raangiare né 
bere , aver la í c h i u m a alia bocea, ealie na-
r i c i , guardar bisco e a rc igno , c avventar-
fi ad ogni cofa che fe g l i attraverfa , fia 
nomo o a n í m a l e , noto , o ignoto , fenza 
abbaiare. B a l d o , famofogiureconful to , mo
r í d e l i ' ^ r o f o ^ , quat t ro mefí dopo che fu 
morficato nel laboro da un cagnuolo . E 
Fif teífo raccontafi di Diogene Cinico . 

I membri dell ' Acc . Reale delle feienze , c i 
fomminif i rano varj efempj di perfone eura-
te da queflo morbo con varj m e z z i . — M . 
Poupart h menzione d ' u n a d o n n a , la qua-
le gua r í perfettamente , coü ' cflrarle fan-
gue ufque ad de l iquium, legándola in una 

Tom. I V . 
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fedia per un anno , ecibandola in tut toque* 
ñ o tempo di pane e d 'acqua. I I Sig. Ber-
gero r i fer i fee, che di diverfe perfone mor-
dute , due furono cúra te col falaíTo nella 
f r o n t e . M. du H a m e l aggiugne , che e g ü 
ha conofc iu ío che l'acqua falla applicata su 
la f e r i t a , riefee a curar q u e ñ o m o r b o . —* 
D i v e r f i cafi vengono prodott i di perfone c ú 
rate Q*\Vacqua pavor , con eífere i n o n d a t i , 
e foverchiati da una gran q u a n t i d d'acqua; 
ed u n o , coli 'eflere legato ad un albero, e 
g i t t a rg l i adoífo da 200 fecchie piene d'ac
qua . M a Tefcmpio piü notabile é quello 
d i M. M o r i n . Una giovanetta di ven t ' an
ni , che avea t u t t i i ^ f i n t o m i , fu meífa ira 
bagno i n un maflello di acqua fiumana, ira 
cui era fiato difciolto uno fiaio di fale. V e 
la immerfero nuda rep l íca te v o l t e , ficché, 
tormentara quafi a morirne , la lafeiarono 
quaí i fenza lent imento . Quand' ella toxnh 
i n fe fleíTa , fi maravigliS a dismifura ira 
vedere che po íea fíffar g l i occhi nel l ' ac
qua fenza pena alcuna. H i f i , de F j í cadem. 
an. 1709. 

I D R O G R A F I A * , quella parte della Geo
grafía che confidera l i m a r e , pr incipalmen
te in quanto é navigabile . V e d i MARE , 
c GEOGRAFÍA . 

* L a parola £ cempefia dal Greco vfrap , 
aqua , e ypeupa, deferibo . 

'V Idrografia infegna a deferivere, e mi-
furare i l ma re ; da contezza de'fuoi fluífi e 
r if luíf i , delle fue co r ren t i , delle fue maree , 
de' fondi , o fcandagli , dei feni , de' go l -
fi , & c . come pur addita i fuoi fcogli , le 
fue fecche, i bafll f o n d i , i promontor j , í 
r i ce t t i o p o r t i , le diftanze & c . da un por
to a ü ' a l t r o , con tu t to quello c h ' é o í ferva-
bile e di m o m e n t o , o al largo ful mare , 
o fulle cof ie . 

A l c u n i de' mig l io r í A u t o r i ufano i l ter
mine i n fenfo piu ampio , si che d i n o í i 
lo íleífo che navigazione. 

I n quefio fenfo l ' Idrografia inchiude la 
do t t r ina del Navigare ; i ' arte di far Car-
te m a r i n e , coi loro ufi ; ed ogni altra co
fa neceífaria a faperfi , per compiere piíi 
fpeditamente e ficuramente i viaggi per ma
re . Ved i N A V I G A Z I O N E ; vedi anco NA
V I G A R E , C A R T A , & c . 

V Idrografia é la piü perfetta di tutte le 
feienze Matematiche ; appena m a n c á n d o l e 
cofa akuna peí: la fuá perfezione , falvo 

T t t che 
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clie la ícoper ta della Longi tud ine » V e d i 
LONGITUDINE . 

I G e f u i t i , Ricc io l i , F o u r n i e r , e De Cha-
Jes , fono gh Scr i t tor i p t inc ipa l i fopra T 
Jdrografia. 

I n Frarxia v¡ fono de' profefíbri d5 Idro-
grafía f l ab i l i t i in t u t t i i por t i di mare ; a' 
quaii s'appartiene d ' i f l r u i r e la g iovent í i de-
í i ina ta per la marina , in t i m e le par t í 
della Navigazione , & c . co' diverfi rami 
delle Matematiche che v i fon neceflarj , 
come i ' a r i t m é t i c a , la dot tr ina della sfera , 
e la t r igonomet r ia . 

Sonó profcffori Regj , e infegnano gra
tis ; poiché fon affegnati lor de' ñ ipendj 
dal Re . Egl ino fono altresl incar icat i d'efa-
minare i p i l o t i & c . 

I D R O G R A F I C H E Carte , o Mappe , 
piü comunemente dette Carte marine , fo
no projezioni di qualche por/ ione del ma
r e , in plano ; per ufo della Navigazione . 
V e d i MAPPA , e N A V I G A Z I O N E . 

I n qucÜe fono additat i c fegnati t u t t i i 
rombi o punt i della buffola, i raeridiani , 
i para l le l i , & c . con le Cotte , coi Capi , 
coile I f o l e , coi fcogli , colle fecche , coi 
baffi fondi & c . a' lor proprj luoghi , cellc 
giufte mi fu re e p roporz ion i , & c . 

Crif toforo Colombo , i l p r imo gran di-
feopritore d e l l ' A m e r i c a , e r a u n u o m o , che 
fi guadagnava i l v i t t o col fare e venderé 
Carte Idrcgrafiche. Accadde ch ' egli fofle ere-
de delie M e m o r i e o de 'G io rna l i di un fa-
mofo Pilota , Alonfo S á n c h e z di Huelva , 
Capitano di vafcello , i l quale , per acci
dente , era flato fpinto da una burafca a l l ' 
Ifoia di San Domingo , e m o r í in cafa d i 
C o l o m b o , fubito dopo i l fu o r i t o r n o . C i b 
diede a Colombo la prima noz ione , per ten
tar di feoprire le Ind i s Occidentali , ns l 
che poi r i u f c i . 

Quanto alia cortruzione delle di ver fe fpe-
zie d i Carte Idrografiche, Ved i C A R T A . — 
Quanto ai loro ufi , V e d i 1' art icolo NA-
^IGARK . 

. I D R O M A N Z I A * , T A P O M A N T E I A , 
T atto o 1' arte d' indovinare o predire g l i 
cversti fuíuri per mezzo del l ' acqua . Ved i 
DIVINAZIONE . 

* La parola e Greca, da vS'ap ^ acqua , 
e {¿ai'Tíiu , d i v i n a t i o . 

L ' Idromanzia é una delle quat t ro fpezie 
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gencrali della Div inaz ione \ l ' a l t re t r e , r i -
guardando g l i a l t r i e l emen t i , c ioé i l fuoco, 
i ' aria e la térra , fono d e n o m í n a t e pyro' 
manz'ta, aeromanzia , e geomanzia . 

Varrone nevera i Per í iani per p r i m i i n 
ventor! dell ' Idromanzia , aggiungendo che 
N u m a Pompi l io , e Pittagora ne fecero 
u f o . Ved i HYDATOSCOPIA . 

G l i Scr i t tor i d ' ó p t i c a , ci f o m m i n i í u a n o 
direrfe macchine , e vafi idromantici . Per 
eo í i ru i re una machina idromantica , col mez
zo della quale un' immagine od un og-
getto verra to l to fuor della v i ñ a dello fpet-
ta tore , e di bel nuovo r i m e f f o , a p laceré , 
fenza alterar la pofizione dell ' un né dell ' 
altro . — Provedete due vafi A B F , e C G L K 
(Tav . Jdraul.fig. 31 . ) i l fuperiore empiuto 
d'acqua , e f o ü e n u t o da tre picciol i p i l a ñ r i -
ni , uno de' quali B C é cavo , e guernito 
d 'una chiave o galleteo B . I I vafe infer io-
re C L fia d i v i f o , con una partizione H I , 
i t i due part i , che di fo t to fi poíía aprire 
o chiudere col mezzo di un gailetto in P. 

Sopra la partizione mettete un' immagi 
ne , che lo fpettatore in O non pub vede-
re per un raggio di re t to G L . 1—Ma fe i l 
gailetto o la chiave B s' apr i rá ; difeenden-
do 1' acqua nella cavita C I , i l raggio G L 
fara rifratto dalla perpendicolare G R i n O ; 
cosí che lo fpettatore vedra orraai 1'imma
gine per lo raggio rifrat to O G . E di nuo
v o , chiudendo i l gailetto B , ed aprindo 1' 
a l t ro P , i 'acqua difeendera nella cavita in 
feriere H L ; donde, cefifando la r ifrazi one, 
non verranno raggi dal l 'ogget to aU 'occh io . 
M a chiudendo di bel nuovo i l gailetto P , 
ed aprindo l ' a l t r o B , 1'acqua ecnpiera di 
nuovo la c a v i t a , e rechera nuouamente l 'og-
g e t í o in v i ü a di O . V e d i R E F R A Z I O N E . 

Per fare un vafe idremantico, che efibi-
fca le immagin i degli oggetti efterni , co
me fe nuo ta í i e ro nell 'acqua : 1—Procacciate 
un vafe c i l indr ico A B C D , ( Tav. Idraul. 
fig. 32 . ) d iv íde te lo in due cavita per mezzo 
d ' u n vetro E F , non perfettaroente p o l i t o : 
I n G applicate una lente convcíía da ambe-
due le part i ; ed i n H inc l ína te uno fpec-
chio piano di figura ellipíica fotto un ango-
lo di 45o ; e I H e H G fien qualche po
co di meno che la diftanza del foco della 
lente G ; cosí che i l luogo delle i m m a g i n i 
degli ogge í t i radianti per mezzo , cada den
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tro !a cavita del vafe fuperiore. -— L ' i n t e 
r io r cavita annerita , e la fuperiore piena 
di acqua chiara . 

Ora fe i ! vafe fara difpofto in un ¡uogo 
ofcuro, cosí che !a lente fia v o l u verfo ua 
oggctto i l l umina to dal Sale ; la fuá imma-
gine vedraffi come flattoante nell acqua. 

I D R O M E L E * » T A P O M E AI , una be-
vanda fatta con acqna e miele ; chiamata 
anche da' Greci ^ M * ^ ™ . 

* L a parola e compojta da ud ap acqua, e 
ptxi miele. 

1/ Idrcmele , é miele d i i u i t o con fufficien-
te quantita d'acqua , e fermentato per via 
d i un lungo e lene calore. Vedi M I E L E . 

Sotto la claíle degl ' Idromeli vengono i l 
noíh 'o Mead, e i l mcthcgltn. Vedi MEAD ̂  
e METHEGLIN . 

L ' Idromeh é o fempitee , chiamato pur 
acquofo, dove i l miele e T acqua fono i f o l i 
i ng red i en t i , che íi poífono preparare in ogni 
tempo ; o compoflo , quando s' aggiungono 
altre droghe per efaltarne e perfezionarne 
1' odorc e le v i r t u . 

E g ü é p a r í i c o l a r m e n t e chiamato hydrome-
le vihofo , quando pareggia la forza del v i 
n o ; lo che recafi a fare , non folo per mez-
ZD della quant i ta grande di miele che v i 
íi mette , ma ancora per mezzo della fuá 
lunga cocitura , infolazione, & c . Quedo íi 
fa folo nel calor della fiate. 

L ' Idrórnele vinofo ( T iQeífo che i l cornil-
nementc da noi chiamato Mead, & c . ) íi 
fa con acqua p iovana , e con miele o t t i t n o , 
b o l l i t i a í l l eme , e fchiumati di tempo in tem
p o , finché cii ventano d 'una confilienza da 
fodenere un ovo . Fatto cib , i l l iquore s1 
efpone al Solé per 40 g i o r n i , e fi difpone 
a fermentare ; pofeia aggiungendovi del 
v ino di Spagna, e tenendolo due o tre rae-
fí , acqui í la un odor poco inferiore al'a 
ma lvada . 

Irabriaca fác i lmen te ; e Tacceí fo di ub-
briaechezza dura p iü che la cagionata dal 
v ino , a caufa della fuá piü vi íc ida con í i -
í lenza . 

L ' Idrcmele é la comune bevanda de' Po-
k c c h i e dei R u í u a n i . Diodoro Siciliano L i b . 
V . ed Arifto^tele, riferifeono , che i C e l t i -
beri , ed i T a u l a n t i i , popólo antico dell ' 
I l l i r i a , beveano idromele , i n vece di v i n o . 

I D R O M E T R I A , HYDROMETRIA , la 
mifarazione de i l ' acque , e d ' a k r i corpi flui-
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d i , della loro g r a v i t a , della loro forza, ve-
loci ta , quant i ta , & c . V e d i ACQUA , e 
FLUIDI . 

L ' Idrometria inchiude 1 ' I d r o f h t i c a , e l ' 
Id rau l i ca . Ved i IDROSTATÍCA , e IDR ÁU
L I C A . 

I I termine é moderno , e pochifTimo ¡es 
u f o . La pr ima vol ta che lo t rov iamo úfa
l o , íi é neli ' anuo 1^94, quando una nao-
va cattedra d ' Idrometria fu fonda ta ne l i ' 
Un ive r f i t a di Bologna , a favore del Signor 
G u g l i e l m i n i , i l quale ha portata la dcmri-
na delle acqne c o r r e n í i , i n riguardo ai fiu-
m ¡ , ai c a n a ü , a l l ed ighe , o a r g i n i , ai pon-
t i , & c . ad una nuova ampiezza ed e í ien-
í i o n e . Ved i FIUME , ONDA, &C. 

I D R O M E T R O * , un iftrumento con cui 
fi raifurano la g r a v i t a , la d e n í i t a , la velo-
ci ta , la forza , ed altre proprietk dell ' ac
qua . Ved i ACQUA . 

* L a parola é compofla dal Greco vfroo'/ 
acqua, e ¡j.iTpov, m i fu ra . 

Q u e l l o , col quale determiniamo la gravi
ta fpecifica del l 'acqua, é piíi comuncmente 
chiamato un areómetro , araeometer , V e d i 
AREÓMETRO e pefo d 'ACQUA. 

I D R O M I S T A , HYDROMYSTES * , u n no-
me anticamente dato a certi m in i í l r i nel ía 
Chiefa Greca , i ! cui u f u i o era fare 1'acqua 
í a n t a , e afpergere i l p o p ó l o . Ved i ACQUA 
Santa . 

* L a parola £ compofta da uS'ccp aqua , e 
[¿vrvs, un facer dote , ó perfona [acra , e 
defiinata agli ufizi di religione . 

I D R O M P H A L O , * T A P O M E A A O S , 
nel la M e d i c i n a , un tumore nc l l ' o m b i l i c o , 
che proviene da raccolta d' acqua. 

* L a parola h formata dal Greco , vbup 
acqua, e ou$*koí umbi l i cus . 

L ' Idromphalo íi d i í t i ngue dagli a l t r i t u -
m o r i de l l ' ombi l i co , per eíTere affai m o l l e , 
e pur non trattabiie né obbediente al t a t t o , 
cosí che fcemi o fi d i l a t i comprimendolo . 
Quando fi guarda, frappofto tra 1'occhio e 
la luce , cgli trovafi trasparente. 

L ' Idromfalo fi difeute con medicine emol-
l ient i e r i f o lu t i ve . C u r a í i p a r i m e n t i , facen-
do una puntura nel mezzo de l l ' ombel ico . 

I D R O P í S I A * , T A P í U , n e l I a M e d i c i n a ? 
una preternaturale raccolta di fero, o d' 
acqua, in qualche parte del corpo, od una 
ecceffiva mifura e quant i ta di fero o d'acqua 
nel fangue. Ved i M A L A T T I A . 

T t t La 
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* L a parda e da l Greco v?c¿p\ acqua j e 

«4 i facies. 
V Idropifia acqui í la diverfi nonii dalle di-

veríe partí ch 'e l la affligge, o dalle diverfe 
partí do ve fon raccolte F acque. •—• Qaella 
deir abdome, o del baífo ven t re , chiamata 
í e m p l i c e m e n t e e a íTolutamerue idropifia , ha 
la particolare denominazicmc d' Afeites. —-
Q i e l l a di tutto 1 'abito, o ámbito del cor-
po , denominafi Anafarca , o Leucophlegma-
t ia ; que 11 a della teíla Hydrocephaltts . •— 
Qaella del lofcrotum , bydrocde . Vedi A s c i -
T E S , ANASARCA, &C. 

V i ha pur una fpezie di queftomale, che 
©redefi c ig iona ta , in vece d ' acqua, da una 
raccolta dí flato , ed é chiamata Tj/rapinites-, 
o Timpan'nide, e da Ippocrate idropifta fecca. 
Vedi TIMPANITÍDE. — T r o v i a m > ancora 
I d r op i ¡le del p e t í o , del per icardio, dell' ú t e ro , 
delle ovaje, &c. 

Le caufe delle idropifte, in genérale , fo
no tutto quello che pul» odruire ¡a parte 
ferofa del fangue , si che la faccia ftaguare 
nei v a í i ; che puo far i feo pp i a re i vaíi i k í f i , 
si che n'eíca i i fangue tra le membrane ; 
che pub indtbolire o riiafifare i l tono de' 
v a í i , o atíenuare i ! fangue , e renderlo acquo-
f o ; o minorare la trafpirazione. 

Quefte caufe fon var íe ; per efempio mor-
bi acutí , tumori feirroíi di qualcun i delle 
vifeere piíi nobilí ; evacuazioni ecccíi ive , 
in particolare emorrsgie , il bere fover-
chio , &c. 

L ' afeites , o Vidrcpifia d'acqua delP abdo-
m e , é il cafo il piu ordinario , e quel che 
yart ico larmcníe chiamiamo idropifut: i fuot 
í l n t o m i fono tumori, o gonfiezze prima de' 
jpledi, e delle gambe , e pofeia dell' abdo
m e , che van di continuo crefeendo; e fe 
a u r t i , o fcuota il ventre, vi íi fente una 
quaffazione o romor io d1 acqua . Aggiugm 
a queíVi tre altri fintomi, o concomitanti, 
c ioé una dyspnxa , o diffkoba di refoiro ; 
fe te tatenfá ; e orina fea ría :• e vi íi pub 
anche connumerare la gravezza , la mala 
voglia , rinferramento , o coftipazione , 
una leggiera febbre , c i ' emaciazione del 
corpo. 

Le indicazíoni curative fono due: cioé i' 
evacuazione deW'acqua ; e i' avvaloramcn-
f o , o rafforzamento del fangue e delle vi
feere. 11 primo f a f f i , con purgativi forti j 
jarticolarmer-te con, r d a t e r i u í n j_ e con i' ia-
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fafionedelcrocas raetalbrum, b s n c h e queíV 
ultimo operi per di fopra piu che per di f o t -
to. Per quclli che fono t r o p p o deboli , ne 
reggono ai p u r g a n í i , il Dottor Sydenham 
raccomaada i diuretici , t ra ' quali i mi -
gl ioFí fon quelli fatti dí fa'i liíiiviofi . -

Quanto alia feconda intenzione , preferí* 
vonfi- i' eíercizio , e il cambiamento diaria y 
i l vino , ed altri Hquori genero í i ; come pu
ré gli í t o m a c h i c i , i calibeati , ed altri medica-, 
ment í corroboranti. 

Dove gli altri rnezzi mincano o fon. inuti-
i i per evacuar 1'acqua , fj ricorre alia para* 
centef i^ , o l la alT operazione dí trapungere OÍ 
íorare 1' a b i o m : . Vedi PARACENTESI . 

M iyerne raccomanda il mercurius d u l c í s , 
ed il nitro, e T ova di formiche , per pro
mover Torina, e feccare il t u m o r e . L 'e fer -
cizio e la mutazion d'aria, il v ino , ed al
tri generoíi liquori, preli co i cautela e mifu-
í a , h a n n o puré i l loro ufo .. 

BigHvi nota, che in u n' idr o p i f i i p r o v e -
gnente dal fegato mor bofo, vi é fempre una. 
veemente tolTe fecca : il che non. fi oíferva 
mai nelle altrc idropifta;.. T y c h o Brahe nota , 
che le psrfone idropiche ordinariamente-
muoiono verfo i! pleaiumio . W a i n w r í g h t 
innalza alie ílclle un1 iafuíione di T é verde 
t>el vino Renano ; come anco il fugo di brío» 
n ia , per ecceilenti in- qasftomale.. Aicuni 
commendatio i 'aglio. 

í D R O S G O P í d * , H Y D a o s c o p i u M , un 
iftrumento anticamente ufato per miíurare li
te mpo . Vedi CRONOMETRO . 

* L a parola e Greca, fó rmala da úS'ap acqua y 
e a i í o i n ü ) , con fulero . 

U Idrofcopia era. una fpezie d'orluolo á& 
acqua; che con-fiíkva in un tubo cilindrico , 
cónico nel fondo: II cilindro era graduato,. 
cioé fegnato con di / if ioni, alie quali la fom-
mita deli' acqua íucceffivarnenie appreífando-
fi , fe con do che feorreva a goccia a goccia dal 
vértice del cono , additava í'ora. 

Synefio deferí ve V idrofeopio diffufamento 
in una. delle fue Lcttere í Vedi C L E * 
PSYDRA . 

I D P v O S T A T I C A * , la dottrinadella gra-
vitazione ne' fluid i ; o quella parte di Mee -
canica che confidera il pelo o la* gravita 
de' corpifiuidi, particDlarmente delT acqua-J 
e de' corpi folidi, che vi fono irnraerfi » Vedi 
G R A V I T A ' , e GRAVITAZIONE.. 

* La. farol-ik k-Ojee/t,. compoflji da vita 
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mqua 1 e S-UTOKÍI , ftatica ; da <rdT&' i 
í lans da trupi, flo , filio : concepindofi 
ndrof ta t i ca come la dottrina deir equili
brio de Liqmñ. Vedi EQUILIBRIO J e 
STATIC A . 

k\V Idroftmica appartiene t i i t to que lo_ che 
fi riferifce alie g rav i t é ed agíi equihbr i de 
J iquor i ; con l'arte di pefare i corpi nell acqua , 
afñne d i calcolare, o flimare le loro gravi ta 
fpecifiche. n . 

11 Sig"01" Boyle na apphcata 1 ídrojta$ica 
u í ihnen t e e con buon efito , nelP efaminare 
e provare la bonta e la purita de' raetalli, 
¿ e ' n i i n c r a l i , e d 'a l t r i c o r p i , par t icolarmcn-
te fluidi , in un t r a t t a í o , in t i to la to Medi
cina Hydrojlatica, V e d i ImosTATiCA B i ' 
lamia. 

Le leggi deU' Idroflática , con T a p p ü c a -
zione di eííe , vegganfí a d i í k í o fotto i ' A r í i -
Golo FLUIDI , e Gravita SPECIFICA . 

L ' I hojíatica v i en fovtnte confuía coll' 
Idraulic.i, a cagione delPaffinita de'fogget-
t i ; e divtrfi Autori han preíb a trattare 
di tut í i e due promifeuarnence . Vedi IDR ÁU
LICA . 

L o Scrittore i ! piu vecchio íopra Vldm-
fiatica é Archimede , che primo ne adduííe 
le leggi nel íuo libro de Tnfidentib'Ui húmi
do. Mario Gheía ldo primo recb í"a fuá dot
trina ali'efpenenza , nel b¡o ¿ínhimedei Pro*-
metus i e da lu i M . Oughtred ha prefo la 
maggior parte d i quel che ci ha dato fopra 
q u e í f argomeato. •— Mariotte , in un T r a t 
tato Francefe, pubblicato a Parigi nel i 6 8 á 
d d Moto de W Acqua ^ e degli altri Fluidi,. 
seca la maggior parte delle Propofizioni dell' 
Idrojianca , e deli ' Idrauiica , provate con ¡a 
íag ione , c c o n f e r í a t e con 1' efpenenze . N é 
fon da preterirfi i Paradojfi Idrojiatici, e la 
Medicina Idroflatica del Sig. Boy le . — í l 
P. Tertius de Lanis , Gefuita , nel T o 
mo I I I . del fuo Magijler'mm Natura & yír-
tis fpone le dottrine deli ' Idrojiatica piu 
ampiamente > che non troveremo al trove .. 
XI P. Lamí , nella íeconda Parte deüa íua 
Meecanica intitolata Traité de i' Equilibre, 
des Liqueim, da le leggi fondamentali de,¡iT 
Idrojiatica, e delF Idrauiica ; cd i! fimiíc s 'é 
ía t to dal Do í tor Wallis. nella fuá Mechanica * 
i-inalreente i.l Cavai . IfaccoNeuton adduce 
ajeune dcíie, piulublimi coíe su queíto pro* 
fofito , nel L ib ro U . de' fuqi Princ. Math 
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IDROSTATIC A Bilancia, u n a f p e c í e di b i -

lancia efeogitata e lavorata per fác i lmente 
ed cfattsraeote feoprire le gravitad! fpeci
fiche de 'corpi si i iquid i come f o l i d i . V e d i 
GRAVITA^ Specifica. 

V i í l r u m e n t o é di un ufo confiderabile , 
per calcolare e ( l imare il grado di pur i tk -
de' corpi d i tut te le fpezie ; la quali ta e 
la riccíic77.a de' metal l i , d e ' m i n e r a l i , & c . 
le proporzioni d' ogni rniQura , V adultera-
z i o n e , & c . D i tutte le quai i cofe, i l pe-
fo fpecifico é i l folo giudice adequato . 
V e d i PESO , M E T A L L O , ORO , MISTU
RA , & c . 

La Bilancia Idro/iatica é fondata su que-
ñ o teorema d' Archimede r che un corpa 
piu pe ían te che Pacqna , peía raeno nel l ' acqua 
che n e l l ' a r i a , di quanto é il pefo di quell ' 
acqua che g!i é eguale nel volume . — 
D o n d e , fe fottrarremo i l pefo del corpo nell ' ' 
acqua dal fuo pefo ne l l ' a r i a , la cbíferenza da
rá il pefo di q u e ü a tanta acqua, ch 'cguagl ia 
neila magnitudine i l folido propofto.. 

Se averemo adunque due corpi , 1' uno. 
fa ldo , Paitro fluido, ed averemo infieme i l 
pefo di ciafeuno a par te ; per trovare la l o 
ro proporzione , divideremo i l maggiore per 
i l m i n o r e ; e si i l quoziente c o m p á r a t e a uno r 
cioé all 'unita , fara rantecedente della propor-
zione richieÜa . 

L ' i n ü r u m e n t o coa t u t í o i l fuo appanto , . 
v ien rapprefentato nella Tav. Idroflatica + 
Fig. 34 , ed ha b i íogno d i poca deferi-
zione . 

Per fervirfene, i pefi E fono cosí aggiu-
ílati , che tengono in bilancia queHo che 
íi ha da fofpendere dall ' aitra eftrernita deüo ' 
fliío 5, nel quale ftato 1' i ñ r u m e n t o é in pronto-
per i1 appiicazione. 

O r a , per trovare la gravita fpecifica di un-
fluido, —- Sofpendete a l l ' alera ellremitadella-
í l i lo i l piccolo hacino F , ed in fondo tlil» 
hacino la boccetta o bolla G y quindi em-
pite un vafe c i l indrico O P , circa due terzi v 
d' acqua comúne ; e quando la bolla v' é i a -
trodoeta , lo ílilo della bilancia refter^ i n 
una pofizione o r izonta le , fe T acqua édelía. 
íteí'fa gravita, fpecifica che quella i n cui la. 
bolla fu aggiuflata; e fe i > b v i fara var ia» 
z ione , che dovrafficorreggere per mezzo. du 
piccoli pefi preparati a tal1 uopo . 

Agg iu í i a t a cos í la bolla i a cotefl ' acqua ̂  
la § ratita, fgecifica d?ogni. a.lf r a fluido t ro* 
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veraí i i pefaiulovi la bolla ; e p o i d i é vol peía te 
fempre tanto del l iquido , quanto eguaglia 
i l volume delta b o l l a , fe v i fara qualche va-
riazione tra una tale q u a n t i t a , e la quanti-
ta fimilc d' acqua , cib ícopriraíTi con metiere 
de'pcfi nel bacina afcendente. 

2o. Per trovare i l pefo fpecifico di un fo-
l i d o . I n vece della b o l l a , fo ípendete i ! cati
no o piccolo fecchio H I K , ed i l braccio o 
flilo fara in equil ibr io ; met te tevi entro i l 
íb l ido , c h ' e í a m i n a r volete , e contrapefate-
10 con de'pefií ne l l ' a l t ro bacino: c i b f a t t o , 
n ó t a t e i ! pefo, e fcaricate i l bacino del fo l i -
do e del fuo contrappefo , ed a Afóndate i l 
catino nel vetro d' acqua .. — A l i o r a , eífen-
do che i l catino perderá tanto del fuo pe
f o , q u a n t ' é i l pefo di un'egual volume ár 
acqua; aggiugnete i l bacino R su la par
t e , i l che rechera tu t to a un e q u i l i b r i o . — 
Finalmente , mettete i l folido nel catino r 
o fecchio , e contrappefatelo d i nuovo con 
peí i i e fecondo che corrifponde n e ü a fuá 
proporzione a ü ' a c q u a , e ' f i pub giudicare o 
genuino o adulterato , conf ron tándo lo con un 
pezzo g i u f t o , e che ferva di norma , di quella 
fpezie di corpi , a cui fi fuppone appartenere . 

I D Y L L I O N * , IDILLIO , nella Poefia , 
u n piccolo poema feíl ivo , che contiene la 
deferizione, o narrativa di alcune Hete op ia -
cevoli avventure . V e d i E G L O G A . 

* L a parola e derivata da l Greco, c-iS'u'K-
"Km, diminutivo d i HS®" , figura , rappre-

fentazione ; attefo che quejla forte d i 
Poefia con f i fíe in una v i v a e naturale 
ímmagine , o rapprefentazione delle cofe. 

Teoc r i t o é i l piü antico Autore che ab-
bia fe r i t t i i d i l l j . GT I t a l i an i lo imi ta rono , 
ed hanno portato VJdillio neli ' ufo moderno » 
V e d i PASTOR ALE . 

G l ' i d i 11) di T e o c r i t o hanno una grande 
dilicatezza ; psjono di- una rufiiea e v i l l a 
na fpezie di f emp l i c i t a , ma fono pieni del
le piu efquifite bellezze; fembran cavati dal 
grembo della natura fleíTa ed eífere í ia t i det-
ta t i dalle Grazie . 

V id i l l io é una fpezie d i Poefia , che d i -
pinge g l i oggetti ch 'e l la deferive ; laddove 
11 Poema Epico l i r iferifee, e i l D r a m á t i c o 
l i mette m azione. — G l i Scr i t tor i moderni 

i d i l l j non arr ivano a quella o r ig ína le fem
p l i c i t a che ha o í f e r v a t a T e o c r i t o ; g l i u o m i -
n i d' oggidi non foffrirebbono un ' amorofa 
t a z i o n e che fomigliaífe alie rozze e grctfo-
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lañe galanterie de5 n o ñ r i paefani. Boileau of-
ferva , che gl1 idillj i piü corti fono per lo piu 
i m i g ü o r i . 

J E C T I G A T I O , nella M e d i c i n a , un tre
m e r é , una palpitazione , od un moto difor-
dinato convul í ivo di tu t to i l córpo , d i una 
par te , o folamente del cuore , e del polio 
di un ammalato ; ch' é un contrafegno , 
che i l c e r v e ü o , i 'origine d e ' n e r v i , é a í t a c -
cato , e minacciato da convul í ion i . 

J E C U R . Vedi 1' Ar t i co lo F E G A T O . 
JÉCUR Ucerinum . «— La placenta é da alcu-

ni cosí chiamata , dalla fuppofta fomiglianza 
del fuo u ñ i l o con quello del fegato . V e d i 
PLACENTA. 

J E H A G H , nella C r o n o l o g í a O r i é n t a l e -
V e d i G E A G H . 

J E J U N U M , ¡1 fecondo deg l ' i n t e f i í n i te-
n u i ; cosí chiamato dal L n l n o Jejunut , d i -
g i u n o , a í f a m a t o ; perché fempre fi trova vuo« 
t o . Vedi INTESTINI . 

J E O F A I L E , o J E O F A Y L E , un c o m p o í l o 
di tre parole Francefi , je a i f a i l l é , l o ho fal-
lato ; che s'ufa in un fenfo légale , quando 
le par t í per qualche l i t e , hanno , trat tan-
d o , proceduto cosí o l t r e , che fon venut i a 
una conteftazione , la quale dee foggettarfi , 
o fi foggetta al l 'efperimento ed al g iudiz io 
de' G i u r a t i , e quella conteftazione é mal acá 
cozzata, cosí che v i farebbe errore, fe íi pro-
cedeífe . Ved i ISSUE . 

I n quefto cafo , una delle par t í potrebbe 
far cib vedare alia C o r t e , o al T n b u n a i c , 
non rae no dopo data la fentenza, che i n -
nanzi che i l Configl io de' G iu ra t i , o Giud i -
ci fia flato incaricato , con diré , Voi non 
devete intraprendere quefta Inquifizione , ov-
vero^ non dovete devenire a l giudizio . V e d i 
INQUEST . 

M a cagionando cib grandi di lazioni nelle 
L i t i j per emendare al disordine , fu ron o 
fat t i diverfi S t a t u t i ; cioé 32 H . I l í . c. 50. 
col quale fi ftabilifce a Che fe i Giura t i o 
„ Giud ic i hanno fentenziato dopo la conte-
„ flazione, quantunque íiefi dopoi t ro varo 
„ un jeofayle nel t ra t tamento della Caufa , 
„ fara dato i l g iudiz io nullofiante fecondo 
„ la fentenza de' Giura t i . u A i t r i Statuti 
fono pur (latí fat t i i n riguardo alia fteíía co
fa , nel tempo del Re Giacomo I . e deila 
Regina Elifabetta , ma non fi é mai e m é n d a 
te i l disordine. 

J E S í L B A S C H , tejía verde) n o m e d i r i m -
pro-
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prcvero , che i Perfiani danno ai T u r c h i , 
pe r ché i loro E m i r i porcano un turbante 
verde . V e d i TURBANTE . 

T E W E L Office , o J E W E L - W ¿ i un llíl-
. i o , che lia la cura di travaghare e pefare 
i" a rgen te r í a del Re • - Q u a n d o íua Maefta 
fa qualche regalo d 5 a r g e n t e r í a , & c . i m i m -
ílr i di queñ ' u f i x io hanno 1 mcanco di pro-
vederla; con alcune altre cefe di m i n o n m -

^ l ^ V n i ñ r l pr inclpal i fono , — the mafisr 

of the J£wd 0ffice ' i l cui ía lar io é 4 5 ° 
üer ano. a yeoman , a groom, ed un clcrk i 
; u t t i a nomina del Re . V e d i MÁSTER , 

V i fono parimente in queft' ufizio , a 
nomina del Lord Chamberlain , i l poeta lau-
r e a í o a 100 I . per ann. di Salario ; T ifto-
l iografo del R e , a 200. 1. per ann. i l p i t to-
re di floria, cd i l p i t to r pr inc ipale , a 200 I . 
per ann. i l pi t tore in f m a l t o , ed i l fopram-
tendente e cuflode delle Pit ture , a 200 1. per 
anno ciafeuno . 

L ' ore fice , e i l gioj el Itere fono i rapiega t i 
dal majier, e comunemente vengono da luí 
nomina l ! . 

J E Z I D I , o J E S I D E I , termine adoperato 
fra i M a o m e t t a n i , per figniñeare Erctici . 
V e d i ERÉTICO. 

N e l qual fenfo, Jezideo é oppofio a Muf-
fulmano. V e d i MUSSULMANO . 

Leunclavio dice , che queí lo nome é d i -
r iva to da un E m i r , chiamato Jezid , che uc-
cife_ i due figüuoli d1 A l i , í í a f a n e Huf í e in , 
due N i p o t i di M a o m e í t o da parte di M a d r e , 
e perfegaitb la poí ler i ta del Profeta . — G l i 
Agarem , d e ' q u a ü egli fu E m i r , o Pr inc i 
pe , lo nguardarono come perfona empia ed 
eré t ica ; e di qua prefero occafione di chia-
mare t u t t i quel l i che tenean per Ere t ic i , 
Jezidei. 

A l c u n i A u t o r i fan menzionc áe Jezidi co
me di un popó lo p a r t i c ü l a r e , che parla un 
linguaggio differente dal Turchefco e dal 
Perfiano, benché alquanto affine a queíV ul
t i m o . <—In ol t re d icono , che v i fono due 
fatte di Jezidi j g l i uni neri , g l i a l t r i bian-
cbi. I bianchi non hanno fenditura nel pet-
to delle loro camifeie ; ma folamente un ' 
apertura perché v i paffi la teíla : cofa che 
c í í e r v a n o con gran rigore , in memoria d i 
un c trehio di oro e di luce che cadé dal 
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Cielo ful eolio del loro grande Sche ik , o ca
po della loro Setta . I Jezidi neri fono fa-
q u i r i , o r e l i g i o f i . Ved i FAQUIR . 

I T u r c h i ed i Jezidi fi hanno una forte 
avverfione gil uni agí.i a ' t r i \ ed i l raaggio-
re a Afronta che fi pofla fare un T u r c o , é 
chiamarlo Jezideo* — A contrario, i Jezi-
dt amano i Gní i ia&i ; eíTcndo perfuafi che 
Jezid, loro capo, fia Gesu C r i d o : o piíi 
toÜo , perché alcune delle loro T r a d i z i o n t 
accennano , che Jezid fece un' alleanza co' 
C r i t l i a m centro i MuiTulmani . V e d i MAO« 
METISMO . 

Bevono v ino , anche fin a l! 'ecceí ío , quan-
do poflono averne . e mangtano carne por
c ina . N o n fi fottopongono alia c i rconcif io-
ne , fe non fe v i fono sforzati dai T u r c h i . 
L a loro ignoranza é grandiíTimá; non han-
no l i b r i . I n fatti pretendono d i credere a l l ' 
Evangelio , ed ai l i b n Sacri dcgli Ebrei ; 
ma non ne leggono mal alcuno. Panno de' 
vo t i , e vanno in pellegrinaggiu • ma noa 
hanno mofehee , né templi , né cratorj , 
ne f e í f e , né cerimonie ; turto il loro cuito 
re l ig io íb confiftendo in cantar Inm a Gesu 
Cr i f to , alia V e r g i n e , a -Mosé , ed a Mao
m e í t o . Quando prega no , guardano verfo I' 
Oriente , a iraiíazione de' Criiüani ; men
tre i MuiTulmani fi voitano verfo i l Mezzo-
d l . '— Credono che il diavolo un giorno 
fia per tornare in favore, e per r icond' iarí i 
con D i o ; e ch'egli fia 1' efecutore dclla d i 
vina giuftizia nell' altro mondo: Per la qual 
ragione, fi fan no un punto di cofeienza , di 
non parlar male di l u i , per ti more c h ' e g l i 
non prenda di íor vendetta. 

I Jezidi neri fono í l ima t i Santi , ed é 
proibito di piangerc neila loro morte \ i t i 
luogo di che , fi fan delle ailegrezze ; per 
altro co floro generalmente non fono , fe 
non paftori . N o n é lor perraeífo d i ammaz-
zare gli animali che mangiano , queíV ufizio 
appartiene ai Jezidi bianchi . — I Jezidi 
vanno in compagnie , come gli A r a b i . Spef-
fo cambiano d' ab í taz ion i , e v ivono fo t to 
tende nere , fatte di pelo di capra , e cerchla
te di grandi ü e r p i , e fp ini o giunchi in f ra t -
teí íuti . •—Comprano le l o r o m o g l i ; i l prez-
zo fiífo delle qual i é 200 C o r o n a t i , fien e l -
leno belle , o b r u t t e , di m é r i t o , o fenza . 
E( lor pe rmc í íb i l d i v o r z i o , pu rché lo faccia-
no per áiventzr faquir i , o religiofi . —• E'de-

l i t t o 
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ü t í o appre í ío loro raderfi la barba, né an-
dhe per poco . —• Hanno alcuni coftumi , i 
quali additano , effer eglino originalmente 
provenut i da qualche Setta d i C r i í l i a n i ; per 
efempio nei loro c o n v i t i , uno d 'e í í l prefen-
ta una coppa piena di v ino al l ' al tro , con 
é l t ° \ \ ch' egü prenda la coppa del fangue d i 
G e s ü Crif to , e quef t 'u l t imo bacía la mano 
di colui che la prefenta, e beve. 

I G N Í S Fa tuus , una meteora popolare , 
che vedefi principalmente nelle n o t t i ofeu-
r e , per lo piü fopra i p r a t i , i maraf i i , ed 
a l t r i luoghi u m i d i : conofeiuta ira la plebe 
fot to le appcl laz ioni , d i I F / l l w h h a w i f p , 
c Jack iv i th a lanthoxn, Gugl ie lmo con un 
í l rof inaccio , G i a s m o t í o con la latjterna . 
V e d i METEORA . 

Pare che nafca da un' efalazione vifeofa, 
che effendo accefa nel l ' aria , r i f let íe una 
f o t t i l fiamma nel bu jo , fen-za calore fenfi-
b i l e . V e d i C A L O R E . 

T r o v a d fpd ío volante lungo i fíumi , le 
f i e p i , ckc. a cagione che i v i trova un cor-
fo o filo d' aria che lo d i r ige . 

I G N I Z I O N E , n e l l a C h i m i c a , Tapplica-
- í o n e del fuoco ai metal l i , fin a tanto 
che divent ino r o f f i , o r o v e n t i , ma fenzal i -
quefazione. Ved i F u o c o , e C A L O R E . 

Q u e í l o fuccede nell ' o r o , e nel l 'argento , 
ma fpezialmente nel ferro : i l piombo e lo 
fíagno fono troppo teneri e fen í ib i l i , n é r e g -
gono a l l ' i gn i z ione . Ved i M E T A L L O , ORO, 
ARGENTO , ckc. 

I G N O R A M O S , q. d. l ^ m fappiamo ; 
parola ufara dal Grand Jury , o dal confef-
ío de' G i u d i c i , fcelti per i ' i nqu i f i z ione del-
Je cauíe c r i m i n a l i ; e feri t ta ful b i l í , o ¡i-
be l io , quando rigettano le loro prove , cc-
me mancanti , o troppo deboli per menar 
buona la citazione c 1' a e c u í a . V e d i JURY, 
c V E R D I C T . 

T G N O R A N Z A , la p r ivaz ione , o difet-
to d i Cogniz ione . Ved i COGNIZIONE. 

Si poffono ridurre le cagioni deli ' Igno-
tanza a quefle tre p r inc ipa l i : al mancar d' 
idee ; all ' impoíTibili ta di feoprire le connef-
í ion i o relazioni tra quelle che abbiamo \ al 
difetto d'efame e di fatica „ o di attenzio-
ne d' in torno alie idee n o ü r e . V e d i IDEA , 

N o i ignoriamo un gran numero di cofe, 
pe rché non ne abbiamo idee; I nofíri fen-
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fí , ed i l fentimento interiore del n o ñ r o 
fpir i to o fia i ' o í í e rvaz ione fopra le fue 
operaz ioni , fono i fo l i c a n a ü , per l i q u a ü 
r í c e v i a m o le idee femplici . Quali altre 
idee poí íano altre ereature avere , con i ' 
ajuto d ' a l t r i l e n f i , o d ' a l t r e facoltadi , d i 
p i ü , o piui perfette delle noí l re , o diverfe 
dalle n o í l r e , non é da noi i l determinare: 
ma d i ré che tai i non ve ne fono , pe rché 
niente di cííe ne concepiamo, non é pun
to mig l i o r ragione od argomento di quc í 
che fe un cieco pofitivamente affermaffe 
non daríi luce , e c o l o r í , pe rché ei non ha 
idea veruna di cofa t a le . — Quai facoltadi 
adunque altre fpezie di ereature s 'abbiano, 
per penetrare nella natura e nelle i n t ime 
coft i tuzioni delle cofe , noi noi fappiamo : 
quefto fappiamo , e t rov iam certamentc , 
che a noi mancano altre vifle della natu
ra , oltre quelle che abbiamo , onde poter 
í a rne piü perfette feoperte. 11 mondo i n -
teilcttuale o degli f p i r i t i , e i l mondo fen-
fibile fono in c ió perfettamente fimili ; 
c ioé che le part i Je quai vediamo o deli ' 
uno o del i ' altro di effi , non han propor-
zionc con quelle che non vediamo : e fin 
dove fi voglia che noi giungiamo o cogli 
o c c h i , o coi penfieri , nella cognizione e 
vif la de l i ' uno o del i ' a l t ro dei due m o n d i , 
fara fempre poco, e nulla piü che un pun
to ta paragone del r imanente . 

N o i manchiamo in ol tre d i un buon nu
mero d ' idee , che potremmo per al t ro ave-
r e : e quefta é una nuova cagione confide-
rabiliíTima della noftra ignoranza, in riguar-
do a quelle cofe , che concepiamo capaci 
d' effere conofeiute . Per efempio, noi ab
biamo idee di g r o í f e z z a , di moto , d i con-
figurazione ma non avendo alcuna idea 
della groífezza , del moto , della configurazio-
ne della roaggior parte de' corpi di q u e ü ' uni -
verfo , ignoriamo le loro differenti po í ían-
ze , le ¡oro diverfe produzioni , e la varie-
ta de' modi quafí inf in i ta onde producono 
quegli effetti , che tu t to d i ammir iamo . 
Que í la meccanica ci é nafeofta i n cert i cor
p i , a cagione che fon troppo lontani da n o i ; 
ed in a l t r i , pe rché fon troppo piccol i . — 
Quando conlideriamo ¡ 'efirema ampiezza ed 
eñenfione che v i ha tra Je part i di queflo 
mondo che ffno v i f i b i l i e note , quando 
pefiamo le ragioni che abbiam per credere 

che 
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che quanto vcá i a r ao é una piccloliffima par
te deH'Univer fo i r amenfo , fác i lmente ci u 
difcuopre un vaQo abiíTo tiignoranza. Quai 
fono mai le fabbriche peculiari^ ckile gran 
m a í í e di mate r ia , che formano 1 intera pro-
digiofa raacchi«a d' cíferi corpore i , ím do-
ve mai s 'eftendono, qual é i l loro m o t o , 
£ come fi perpetua , quale influenza hanno 
g i l un i íopra degli altri ? Q u e í k fono con-
templazioni , nelle quah al pr imo barlume 
fi perdono i n o ü r i penfieri . Che fe r i í h i n -
eiamo le nofíre men t i , ed i l penfar no-
Ero su qucfto piceiol angolo dell ' Un ive r -
f 0 } in cui noi ftiamo, su quedo fiQema o 
vór t ice del no í l ro So!e, ed a que'gran cor-
pi che v i í i b i lmcn te íi movono attorno di cf-
l o ; quai diverfe fatte di vegeíabi i i , d ' an i -
r n a l i , e d'EíTerí corporei , in te l l e t t aa l i , i n 
finitamente differenti da que l l í che v i v o n o 
ful noflro picciolo globo della té r ra , proba-
bi lmente fon mai n e g ü a l t r i globi e piane-
t i ; alia cognizione de ' qua l i , e fin d e l l ' e í l e -
r i o r i loro figure c p a r t í , non poíTiam giu-
gnere i n modo alcuno , finché fiamo con-
í n a t i su quefla ierra i non c í f tndovi mezzi 
n a t u r a í i , o d i fenfazione , o di r i f l e í í ione , 
che trasmettano le loro eerte idee nelle no
fíre m e n t í / • — A l t r i corpi v i fono n e l l ' U n i -
v e r í o , a noi nientc meno nafeufl i , a cagio-
ne della loro eftrema picciolezza : come que' 
corpufeoli i n f e n f i b i ü , che fon le par t i a t t i -
ve della materia , ed i grandi i í l r u m e n t i 
della natura , da quai dipendono tu t te le 
loro íecondarie qualitadi e operazioni ; i l 
mancar noi d' idee precife dirtinte delle lo
ro quali tadi p r i m a r l e , ci tiene in una i n -
fuperabile ignoranza di quel che vc r r emmo 
di lor faperng, 

Se noi conofceffimo le affezíoni mecca-
niche del rabárbaro o del i 'opio , potremmo 
fpiegsie le r a g i o n i , perché i l r abárbaro pur
g a , e T opio addormenta, non men di quel 
che un Oriuolaio fpiega i m o v i m t n t i , e 
g l ' ingegni dell ' or iuolo ch' cg¡i ha í a t t o . 
L a ragiunc perché i ' argento vien difciol to 
nc i r acqua f o r í i s , 1'oro nel l ' acqua regia , e 
non gia vice verfa, farebbe forfe ce si faci-
le a conofeerfi, come a un fabbro é nota la 
ragione per cui una chía ve apie una certa 
fe r ra tura , e non un' a l t ra . M a fio a tanto 
che i n o ü r i feníl non c i feepnranno la 
meccanica de' c o r p i , dovrem di buon gra
do rifolverci sd ignorare le lo ro p rop r i c í a , 
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c la maniera onde operano; e contentare! 
d ' eífere cert i d i un p ic to lo numero di co-
fe che abbiamo apprcfe dal l ' efperienza; fa-
pere p o i , fe que í le medefime cfperienzc r i u -
feiranno un ' a i t r a volta , é vano , e niuna 
not iz ia certa fi pub per noi averne. Laonde 
per quanto lung i V indui l r ia umana poffa 
portare la Filo/ojia efperimentalc , í i amo ten-
t a t i a credere che su que í le materie non ar-
r í v e r e m o mai a una cognizione fe ient inca , 
o di ftienza certa ; i m p e r o c c h é non abbia
mo idee perfette e adequate de' corpif, e 
nemmen d i queiii che ci fono i píü ' v i c i -
n i , & a n o ü r a baila e d i fpo í i z ióne . 

La noftra ignoranza non é meno grande, 
e per av ven tura ella é mol to maggiore , 
i n riguardo alia natura degli f p i r i t i . T a n 
to é lungi che noi conofeiamo i l loro nu
m e r o , (che é probabiiraente i n f i n i t o ) che 
al contrario fiamo, rifpetto ad ef f i , i n una 
intiera ignoranza , che ci afeonde fotto un* 
efeurita impenetrabile tu t to i l mondo i n -
tcl lct tuale , p iü bello certamente e piu gran
de che i l mondo materiale . Da alcune p o 
che idee fuperfiziaii in f u o r i , che noi fteíU 
ci formiamo degli fp i r i t i mediante la riflef-
í ione ful n o ñ r o , e le quali applichiamo i n 
un grado quanto piü perfetto poíTiamo al 
padre d i t u t t i g l i fp i r i t i , che ha data ad 
effi 1' e f i ñ e n z a , e che ha fatto n o i , e t u t t o 
quanto efifte; aver non po í l i amo alcuna co
gnizione di quefti Eíferi , neppur della l o 
ro efirtenza, fe non fe per via della R i v e -
lazione ; mo l to meno poi abbiamo idee d i -
í l i n t e delle lor diíferenti nature , de ' loro 
fiati, delle loro potenze, e delle diverfe lo 
ro c o ü i t u z i o n i , in che eglino convengono 
o difeordano g l i un i dagli a l t r i , e da n o i : 
E pe re 10 , di quel che tocca o riguarda 1c 
loro diíFerenti fpezie e proprie ta , no i ílarriQ 
i n una aí íoluta ignoranza. . 

La feconda caufa della noftra ignoranza, 
h P impoff ibi l i ta d i feoprire le relazioni e 
conneffioni che v i fon tra le noí l re idee ; 
i m p e r o c c h é fenza la percezione di que í le 
conneffioni , noi non po í l i amo avere co
gnizione certa e genéra le . C o s í che ', fo-
pra le idee delle qual i non apprendiamo i 
rapporti o le conneíTioni , afFermar non pof-
fiamo fe non quel poco che ne r icaviamo 
da alcune oflervazioni e dalla fperienza . 
Q u i n d i non avendo le meccaniche affezio-
n i de' corpi alcuna conneí f ionc colle idee 
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ch ' clleno producono , non pof í lamo cono-
íccre le o p e m i o n i di quefia meccanica , 
fe non per la fola efperienza; e per con fe-
guenza non fe ne pub faper a l t r o , fe non 
ch 'e i leno fono effeíti p rodot t i m e r c é la i n -
fíituzione e deftinazione incomprenfibile di 
u n Agente infini tamente faggio (fuello che 
io a í fe rmo delle opera i ion i de' corpi , lo 
dico alcresl deller operazioni del no í l r o fpi-
r i t o ful no í l ro corpo ; dalla eonfiderazione 
dell ' A n i m a noftra e del no í l r o corpo noi 
non avercmmo raai potuto comprendere 
che un penficre poteífe produrre tnovimen-
t i nel corpo ; e cib é del parí inconcepi-
bile , che la produzione d i un penfiero nel-
la mente per i ' azione , o mov imen to del 
corpo . Che i i fatto fila c o s í , fe non ne 
foff imo conv in t i dall ' efperienza , la confi-
derazione delle cofe í k í í e non farebbe mai 
capace di feoprircelo . • — I n alcune delle no-
fíre idee v i fono ce r ré r c l a z i o n i , certe abi-
t u d i n i , e c o n n e í i i o n i , cosí vif ibi lmente i n -
ehiufe nella natura delle idee íkíTe , che 
n o n le poffiam concepire feparabili da ef-
fe per qual í ivogl ia potenza: i n que í l e fole 
n o i fiara capaci di cognizionc certa e u n i -
verfa le . — C o s í 1'idea di un í r i ango lo ret-
t i l i n e o neceffariamente porta con sé un ' egua-
l i t a de' fuoi tre angoli a due re t t i ; ma la 
coerenza e la cont inul ta delle part i dclla 
m a t e r i a , la produzione della fenfazione i n 
noi de' c o l o r i , d e ' f u o n i , & c . per lo impul -
fo e per lo moto , cífendo cofe t a l i , che non 
"vi feopriamo natural conneffione con aicu-
na d e ü c idee che abbiamo , non poíTiamo 
fe non afcriverle alia vo lonta arbitraria , 
ed al benep lác i to del faggio a r c h i t e t t o . — 
L e cofe , che o í fe rv iamo p rocederé fempre 
regolarmente , é fácil conchiudere , ch ' el-
leno oprano per una Icgge ad cífe impoíla i 
m a per una legge che no i non conofeia-
mo y ove quantunque le cagioni oprino fía-
b i l m e n t c , e g l i t f fe t t i eoflantemente da ef-
fe difeorrano , pur non cífendo feopribil i 
nelle idee n o ü r e le lor c o n n c í u o n i e dipen-
denz.e, altra cognizione aver non ne poffia-
m o fe non cfperiraentale. •— Diver f i cffet-
t i vengono ogni giorno dentro la sfera de' 
no í i r i íenfi , de 'quai perb fin qu l abbiamo 
una fenfitiva cognizionc ; ma le cagioni , 
la man ie ra , e la certezza della lor produ
z i o n e , dobbiam contentarci d' ignorarle, per 
h ragioni gih addotte . N o n é q u l dato 
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a BOÍ di g i r pití o l t r e , di quel che la par-
t icolarc efperienza col fat to ce ne i n f egn i ; 
e , per ana log ía , congetturiamo quali ef-
fe t t i i corpi fimili, fottomeffi ad aí t re pro-
ve , fien per produrre . M a quanto ad una 
feienza perfetta de' corpi naturali (pe r non 
mentovar qul gl i Eíferi fpir i tuaíi ) tanto 
fiara lungi éi\V eífer capaci d'averia , che 
íi pub ben riputarc per fatica perduta , i l 
g i r v i dietro colT inveftigazione . V e d i 
SCIENZA. 

La terza cag íone d' igmranza , é , che 
non fiamo né abbaftanza a t tent i alie no
ü r e idee , né abba í l anza laboriofi in cerca
re idee in te rmedie , che poffano íue larc i le 
relazioni delle a í t r e due idee . D i qu l av-
v i e n c , che m o l t i ignorano le vcr i ia mate-
ma t i che , perché non íi fono mai applicati 
a cercare, e í a m i n a r e , e comparare cotefte 
idee co' proprj e giufti metodi , V e d i C O 
GNIZIONE . 

I G R O M E T R O , HYGROMETER * , una 
macchina , o un i í l r u m e n t o , col quale íi 
mifurano i gradi della fecchezza o umicii-
ta dell ' aria . V e d i ARIA , U M I D I T A , 
& c ; 

* L a parola e tompofla dal Greco ¿ypos y 
huraidus, e uiTpia raetior. Vedi IGRO-
SCOPIO . 

V i fono diverfe fpezie d' Igrometr i ; i m -
pe rocché , qualunque corpa che fi gonfi , 
o fi feorci e r i t i r i per la fecchezza , o per 
F umidita , é capace d 'e í fe r e formato in un 
Igrometro , — T a l i fono i legni di quafi 
tu t te le fpezie , in paríicolare i l fraífino , 
i l p ioppo , 1' abete, & c . Ta le parimente íi 
é un in t e í l i no del gatto , la barba d i un 
gatto f a lva t ico , &c. V e d i LEGNO , & c . 

Le migliori e p u comuni invenzioni per 
quefto feo no fono le feguenti. 

Cojlruzione d ' IGROMETTRI . Diftendete 
una fuñe di c a n a p é , o una corda di v io-
l i n o , come A B ( Vedi T a v . P n e u m á t i c a , 
fig. 7. ) lungo un muro , recaudóla fopra 
una carrucola , o rotella , B ; ed a l l ' altro 
efiremo D , legare un pefo E ; a cui adat-
tate uno flilo o índice F G . •—• Su V irtef-
fo muro 2 eco moda re una lamina di me tal
lo H I , divifa in un numero di parti cgua-
í i ; e Vigrometro é compiuto . 

I rape roce he el i ' é o í fervazione indubitata , 
che i ' umid i ta fenfibi!mente accorcia la luo-
ghezza delle funi e ddle corde ; e che , 

ficco-
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ficcome 1' umidi t í i fvapora } c ü e n o r i í o rna -
no alia loro prima lunghezza : ed i l Umilc 
f i pub diré d 'una corda di v io l ino . ~ - 11 
pefo adunque nel cafo prefepte, al crelcere 
d e i l ' u m i d i d de l l ' a r i a , afcenderai c alio fce-
rnar dclla ftcíTa, difcendcra. 

Q a i n d i , eíTendo che 1 md.ce F G m o -
ñ n k g ü fpazj deü ' afccfa e della d^cefa ; 
e cotefti fpaxj Tono eguah agh increment i 

decrementi della lunghezza del!a corda , 
o del budello, A B D i V i l i n imen to addi-
tera > ĉ ^ ar'a ^a 0 meno umida 
a d e í í o , d i quel ch 'e l ia era ín un al tro t e m -
po da to . 

CK'vcro c o s í : —• Se fi r icerchi un Igrorne-
tro piíi fenfibile cd aecurato; t í r a t e una fu
ñ e da sferza, od una corda da v io l ino fo-
pra diverfe ro t e l l e , o carrucole, A , B , C , 
D , E , F , e G ( F / | . 8 . ) e nel refto pre
c é d e t e come nel l ' e í empio di fopra . N e d 
impor ta , fe le diverfe parti della corda 
A B , B C , C D , D E , E F , ed F G , fie-
no parallele a!! 'Onzonte , ficcome neila fi
gura é e f p r e í í o , ovver perpendicolari ad ef-
fo . — L 'avantaggio di queda invenz ione , 
fopra V igrometro poc 'anzi deferitto , fi é che 
qu i abbiamo una maggior lunghezza di cor
da , nell ' if ieíTo ípaz io : e quanto piu iunga 
é ia corda, tanto maggiore é la contrazio-
oe e la di latazione. 

Ovvero c o s í : —- Atraccate una fuñe d i 
c a n a p é , od una corda di v io l ino A B , 
( F i g . 9 . ) ad un uncino d i f e r r o , e i ' a l t r a 
eftremita B , difcenda ful mezzo d i una ta-
fvola Orizontale E F ; v i c ino al centro B 
ofpendeU' un pefo di piombo di una l i b -

bra C , ed accomodate un Índice C G . 
Finalmente dal centro B deferivete un a r 
cólo , cui dividerete i n un certo numero di 
par t i egua l i . 

Ora fi é fatta offervazione, che una cor
da , od un budel lo , s' attorce o s 'agguin-
dola quand' é inumid i to , e fi di floree o fi 
ivolge fecondo che fi fecca. — M . M o l í -
n e u x , Secretario della Soeieta di D u b l i n , 
ferive , ch1 egli ha ravvifato quefio alterno 
a t to rcer f i , e d iñorcerf i i n una corda , col 
ío lo mandar del fiato, o refpirare fopra d' 
eíTa ot to o dieci v o l t e , e qu indi applicare 
una candela . A l l ' accrefeerfi o dectefeere 
d e l l ' u m i d i t a de l l ' a r i a , P Í n d i c e moftrera la 
quant i ta dell ' a t torcimento , o d i í l o r c i m e n -
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c per confeguenza 1' incremento 

0 i l decrcmento del l ' umidi ta , o della 
í i c c i t a . 

Ovvero c o s í : — Attaccate un capo di una 
corda H I ( F i g . 10 . ) ad un r a m p i n o H ; ed 
a l l ' a l t ro capo fc ípende te una pa l l a , K , d ' 
una libbra d i pefo . Difcgnatc due c i r co l i 
concentrici fulla pa l l a , e d iv íde te l i in ua 
qualfivoglia numero di parti eguali . Acco
modate un ü i lo , o Índice N in un appro-
priato fofiegno N , cosí che i ' cf tremita O 
tocchi quafi le d iv i f i on i della pa l la . 

Q u i , ia corda a t t o r c e n d n í i , e fvolgendo-
fi, come nel primo cafo, indichera i l cam-
biamento dell ' u m i d o r e , & c . mercé la fuc-
ceffiva applicazione delle diverfe d i v i f i o n i 
de' c i rco l i a l l ' índice . 

Ovvero c o s í : — Provedete due tclaj di le-
g n o , A B e C D , ( F i g . i r . ) con degi' i a -
cavi in efTi, o fcanalature ; e tra quef t ' in -
cavi adattate due fo t t i l i aíi icelle di f r a í f i no , 
A E , F C , e G B D H , cosí che f á c i l m e n 
te poffano feorrere per un ver ío o per V a l 
t r o . A l l ' e f i r e m i t a delle forme o de' tela] , 
A , B , C , D , conf ináis i1 aí í icel le con 
p iuo l i o chiodi , lafeiandovi frammezzo lo 
fpazio E G H F , largo circa un pollice . 
I n I attaccate un pezzo di ottone den ta to , 
1 K \ ed in L una piccola ruota dentara , 
luí di cui aííe , dall ' altra parte della mac-
ch ¡na , fi dee porre un índice . F ina lmen
t e , dal centro deH 'a íTe , su P iíleífa banda, 
difegnate u n c i r c o l o , e d iv íde te lo in un qual
fivoglia numero di parti eguali . 

Ora , efiendofi t rovato per efper íenza , 
che i l Jegno di fraffino prontamente s' i m -
beve dell ' umid i ta d e l l ' a r i a , e per cíía 11 
gonf ia ; e fecondo che quefla umid i ta m i n o 
ra , egli di nuovo r i t i r a f i o c o n t r a e d ; ad 
ogni accrefeimento dell ' umid i t a del l ' a r i a , 
le due aíí icellc A F e B H diveatando t u r -
g ide , s a p p r o í u m e r a n n o vicppiu l ' una a l l ' 
a l t r a : e , di n u o v o , 1' umid i ta ce íTando, íí 
r i t i r c r anno ; c recederanno. 

Q u i n d i , ficcome la diftanza delle aíficel
le non pub eflere né accrefeiuta né d i m í -
nuita fenza girar la ruota L , 1 ' índice ad 
ditera i cambiamenti r í fpet to a l l ' u m i d i t a , 
cd alia ficcita. 

O w e r o c o s í : •—• El da notare , che t u t t í 
| l ' Igrometri fopra defer í t t i diventano ognor 
fenfibi lmsntc meno aecurati ; ed s lun -
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go anda ré non foggiacciono ad alcuna fcn-
íibilc a l í e r az ione deí l ' umidi ta del i ' aria . I I 
fsguente é uno de' piü d u r e v o l i . 

P r é n d e t e i l MANOSCOPIO , dcfcri t to a fuo 
l u o g o , ed i n vece della palla efaufta , E , 
( F i g . 12.) foftituite una fpugna , od altro 
corpo , che f ác i lmen te imbeva 1'umidita . 
Per preparare la fpugna , é neccffario p r i 
ma bagnarla neli ' acqua ; c quando é d i 
nuovo afciutta , bagnarla i n acqua o ace
t o , i n cui fieíl difciol to del fale amcnonia-
c o , o fale di t á r t a ro , e di nuovo lafciarla 
afciugare. 

Ora , fe l 'aria diviene umida , la fpu
gna facendofi piu pefante , preponderera ; 
fe fecca , la fpugna fi ahera , e coufe-
guentcmente , 1 ' Índice m o í l r c r a 1'accrefci-
m e n t ó , o decrefcimento deii ' umid i ta dei l ' 
a r i a . 

N e l l ' Jgr orne tro ú l t i m a m e n t e r i fe r i to , i l 
Sig. Gould , Tranfaz. Filofof. in luogo d i 
una fpugna, commenda F o l i o d i v i t r i o l o , 
che trovafi divenir fenfibilmente piu leggie-
r o , o piü pefante , a mifura della minore 
o maggior q u a n t i í a d ' u m i d i t a ch' egli i m -
beve dall ' a r i a ; cosí che eífendo faturato nel 
tempo i l piu umido , di nuovo r i t iene , o 
perde i l fuo acquiftato pefo , fecondo che 
l ' a r i a diventa piü o meno u m i d a . L ' ahe-
razione é SÍ grande , che nello fpazio di 
57 g iorn i , fi é conofciuto cambiare i l fuo 
pefo da tre drammc a n o v e ; ed ha trafpor-
í a t o un Índice o una l inguclla di bilancia 
3 0 gradi . — U n femplice e folo grano , 
í iopo i l fuo pieno accrefciraento , ha va-
T\&to i l fuo equi l ibr io cosí fcnf ib i lmeníe , 
che la l inguclla di una bilancia lunga un 
pol i i ce e mezzo , deferiveva un a rco , e ü e -
fo un terzo di po lüce ; i l qoal arco fa re l i 
be í l a to quafi tre pol l ic i , fe la l ingucl la 
íoí íe Üata di un piede , anche con una 
quanti ta s i piccíola di l iquore ; in con íc -
guenza , fe fi a d o p r a ñ e piü l iquore , efpan-
fo forro una grande fuperfizie , un paio di 
bilancette darebbe un igrewetro de' piu fot-
t i i i e d i l i c a t i , che fin ora fieno ftati inven-
t a í i . •** I I medef ímo Autore in í inua , che 
T ol io di zolfo per campanam , o 1' ol io di 
í a r t a r o per del iquium , od i l liquore del n i t ro 
ü í f o , fi potrebbe foíl i tuire i n luogo dell ' o l io 
d i ve t r i uo lo . 

Q u e ñ a bilancia f i pub fare in due nia-
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nlere ; o colP ago nel mezzo dello ñ i l o , o 
fufto , con una f o t t i l l ingueila un piede e 
mezzo lunga , che addit i le divif ioni d i 
una lamina arcara; ficcome rapprefenta la 
Figura 12. ' — O v v e r o la bilancetta col l i 
quore fi pub fofpendere al punto delio flí-
lo o fufto v ic ino a!l' ago , e V altra eftre-
m i t a pub faríi cosí lunga , che deferiva 
un grand' arco fur una tavola coliocata 
a tal uopo , ficcome rapprefenta la F igu
ra 13. 

D a una ferie di oflTervazioni igrofeopiche 
fatce con un apparato di legno d' abete , 
deferitto neile Tranfaz. Filofof. i l Signor 
Comers conchiude, 10. Che i l legno fi r i -
t i ra i l piü neila State, e pih fi gonfia nelT 
I n v e r n ó ; ma é piü foggetto a cambiare 
n e ü a primavera e n e ü ' autunno . 20. Che 
quefio moto principalmente fuccede in t e m 
po di giorno , appena alcuna variazione 
feorgendofi in tempo di notte . 3° . C h e 
v i é un moto anche nel tempo aiciut to ; 
gonfiandofi i l legno la mat t ina , e r i t i r a n -
dofi nel dopo pranzo. 40. I ! l egno , di not
te egualmente che di g i o r n o , coraunemen-
te r i t i r a f i quando i l vento é nel N o r d , 
N o r d r / i , ed EJl nel V c r n o e nella State . 
50. Dalia coiiante o í fe rvaz ione del moto 
e della quiete del legno , con T ajuto d i 
un t e r m ó m e t r o , fi pub ridire la fituazio-
ne del vento fenza un índice del tempo -
V e d i V E N T O . 

Egl i aggiugne, che i l tempo dell ' snno 
fi pub con effo conofeere; i m p e r o c c h é nel
la primavera fi raove piü vcloccmente , s 
piü che ne l i ' i n v e r n ó ; nella State é piü r i -
t i r a to che nella primavera ; ed ha m i n o r 
m o t o ne l i ' au tunno che nella State . V e d i 
STAGIONI, T E M P O , &C. 

I G R O S C O P I O * , é un termine ordina
riamente adoprato nel i ' ifieífo fenfo che Igro-
metro. Vedi ÍGROMETRO. 

* L a parola e compofta da vypQ', u m i 
do , e axovícú , video , fpcélo , con» 
fidero . 

W o l f i o , nulladimeno , avvertcndo alTct i -
mologia della parola , v i fa qualche diva-
r io . Secondo hit 1'igrofcopio fulamente mo-
fira le alterazioni dcl l ' aria r ifpetto -AV u m i 
dita e alia ficcita ; ma X igrometro le mi fu ra . 
U n Igro/copio adunque é un igremetro meno 
a e c u r a í o a 
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I L I A C A * Pavone , una violenta e pe-

ricolofa fpelie di C ó l i c a ; chiamata anco 
volvuhíSy miferere m e i , e chordapfut . V e d i 
CÓLICA . ; .„ . N. ... 

* Prende i l fuo nome'dall tntefhno t l m n , 
perché quefti fuol ejfere affetto m quefio 
morbo; o per avventura dal verbo Gre
co eiMir , atiorcere , avvolgere ; donde 
puré i L a t i n i chiamanlo Vülvulus . Vedi 
VOLVÜLUS. 

Confine n e ü ' efpulfione della materia fe
culenta per ,a bocea , accompagnata da 
g^nfíatneoto e renfione del!'abdome , da do-
iore intenfo , e da una totale coftipazione . 
Ved i M I S E R E R E . 

L a cagione immediata del ía pajfione I l i a 
ca , par che debbafi ad una irregolari ta , 
o inve r í ione del moto periOa'tico degl' i n -
t e í l m i : c ioé quando t g l i cominc ia dal piíl 
baíTo , e vien continuatp verfo a l l ' insü . 
V e d i PERISTÁLTICO , e ANTIPERISTAL-
TICO . 

A l t r e cagioni fono , la durezza degli efere-
m e n t i , 1' in f íamrnaz ione degl' I n t e í b n i , ed 
i l loro incagliamento ncl l ' ano o nello fero-
t o , come aiie volte fuccede n e l l ' h c r n i e ; i l 
loro at torccrfi , od entrare g l i un i negli al-
t r i . V e d i CHORDAPSUS. 

Le perfone a í t i i t t e daila pajione iliaca , s'é 
qualchc v o l t a v c d u t o , aver nget ta t i i fuppo-
í i tor ; ed i fcrviz ia i i per la bocea . A l c u n i ne 
fono rtati curati , co l l ' i ngh io t t i r s grande 
quant i ta d 'argentovi vo , o una palla di mo-
í c h e t t o : quando g l ' i n t e í i i n i fono a t torc i -
g i i y t i ) od e n t r a ñ o g l i uní negli a l t r i ; i l pe-
íb dt cote (ti co'rpi quaiche volta l i riraette 
a! loro buono ftato, e l i raddrizza . 

I L I AGÍ va f í . V e d i g l i ar t icol i ARTERIA , 
e VENA . 

I L I A C O S , E x t e r n u í , o Pyriformis ; un 
mufeolo dclla cofeia , che nafce o comincia 
dalla parte concava interna dell ' os facrum , 
verfo i l fondo ; e difeendendo o b ü q u a m e n -
tc lungo i l gran feno de!!1 os i l i u m , da una 
origine catnofa ro tonda , raggiugne e uni-
fce al glutasus medius , e s 'inferifce per mez-
zo di un tendme rotondo nel fondo del 
gran í r o c h a n t t r . 

ILIACOS Intcrnus , un mufeolo della co
fe ia , che com ncia carnofo dalla parte con
cava interna del!'os i i i u m , e nella fuá d i -
fcefa fopra la parte inferiore d i eíío fi u n i -
íce ai pibas magQus j ed h poi con 
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ferí to , fotto la terminazione del pe6:ins;U5t 

Q n e f t o , col pfoas magnus , move la CQ-
feia innanzi nel camminare . 

I L I A D E * , I A I A 5 , i l nome di un á n -
tico poema é p i c o , i l p r i m o , ed i l piu ^ 4 -
lo de' compofti da Omero * V e d i EPICO , 
& c . 

* L a parola i prefa dal Greco IXÍOV ? 
l l i u m , T r o j a , C i t t a famofa nelFAfta 
che i Greci affediaronp per lo fp izio d i 
dieci anni , ed al ia fine diftruijero, per 
cagion del rapimemo d' Elena j lo che 
f a i l foggetto del Poema . 

11 difegno del Poeta neiF l l i a d e , fu mo-
í l rare ai Greci , che erano div i f i in di ver
i l piccoli Stat i o Repubbl iche , quanto i m -
portaífe loro di confervar 1' a r m o n í a , e la 
buona intelligenza fra cífi . A l qual fine , 
mette davami i lor occhi le calamita che 
fuccedettero ai loro antenati per l * ira d ' 
Ach i l l e , e per lo fuo difeordar da A g a -
mennone ; e g l i avantaggi lor p rovenud 
dalla loro unione . V e d i FAVOLA , A z i o -
NE , &C. 

L ' l l iade é divifa in 24 l i b r i , che fono 
notat i colle lettere del l 'a lfabeto. P l in io c i 
parla d' una l l iade feritta fopra una carta 
cosí fott i le , che t u t t ' intera potea e í ícre 
contenuta in un gufcio di noce. 

Quanto alia condotta e regolata ordi tura 
delT ll iade , vegganfi i l P. BoíTu , Madama 
D a c i e r , e M . de la M o t h e . 

I C r i t i c i fo í iengono che l ' l l iade fia i l 
p r imo , e eso non of taníe i l m ig l i o r Poe
ma che mai comparve al mondo: La Pos-
tica d' A ñ i l ó t e le é quafi to l ta intera dal l ' 
l l i a d e : i l Fiiofofo non ebbe a f a r a l í r o , per 
compiere !a fuá teor ía , che formar p rece t t í 
giufta la pratica del Poeta . A l c u n i A u t o r i 
d i cono , che Omero non folamente inventb 
la poefia, ma tutte le arti e feienze; e che 
fi poí íono nell ' l l iade vedere i contrafegni 
v i f i b i l i d' una cognizione per íe t ta in ciafeu-
na di c í í e . Ved i POESÍA. 

L' ingegnofo Barnes di Cambridge , avsa 
preparara un'opera da Oamparfi , in cu i vo* 
lea provare che Sa'omone era ü a t o l ' A u r o 
re del l ' l l iade . 

I L I U M lnt€¡l inum . Ved i i ' articolo IN
TESTINO . 

I L I U M Ojfa . V e d i 1'articolo OSSA IN-
NOMÍNATA . 

I L L E C I T O , Illegale , Il legitimo ; cofa 
pro-
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pro ib i ta , o contraria alie I t g g i , o divine j 
od umane. Ved i LEGGE . 

I L L E C I T A Radunanza , una raccolta di tre 
o p iu per fon e a í f ieme , colla mira di com-
mettere violenteraente qualche atto i l l cg i t -
t i m o ; come di aíTaltare qualche perfona , 
d i entrar nella fuá cafa , nel fu o podere, 
& c . e che si dimoran o affieme, o fi t en t i 
tía l o r o , o n b , 1' efccuzione. V e d i ASSEM-
33LEA & C . 

Per lo Stat. 16. Car. I I . Se cinque per-
fone , o p iu» oltre queile della famiglia , íi 
radunerar.no affieme, in qualche convent i -
cola , fc t to colore di efercizio di Re l ig ione ; 
c ib é illeeito , e foggeí to a pene o pecu-
marie , o aitre , come íi procede nel c i í . 
S t a í u t o . 

I L L E G 1 T T I M O Parto , o naial't I L L E -
G I T T I M T . Ved! P A R T O , e ABORTO. 

I L L E V I A B L E , nella legge , un deb i to , 
o t r ibu to che non íi puo , né fi deve eíi-
gere o imporre . Ved i L E V Y . 

L a parola n'ihil íi mct te fopra un debi
t o , che é illeviabls o i n t G g i b i l e . 

ILLIiMFI A T O , o indemminato Proble
ma , é quello che é cap-íce di foluzioni i n 
finite . Come , dividere un triangolo dato 
i n duc par í i eguali ; far paííare un circolo 
per due pun t i a í íegnat i , & c . V e d i PRO
BLEMA . 

I L L U M I N A T I , un termine ecclef iañi-
c o , anticamente applicato a queile perfene 
che avean r icevuto i i Bat te f imo. 

A que í lo norne tíiede occafione una ceri-
m o n i a nel b a t t . f í m o , che confifít-a nel 
porre una ío re ia acceía in mano del bat-
tezzato , come firr.bolo della fede e della 
grazia r icevuta nel Sacramento. V e d i C A 
TECÚMENO. 

ILLUMINATI , fi é pur i l nome d' una 
fetta d' Eretici , che in ío r fe ro nella Spagna 
cuca I 'anno 1575 , e furono chtamati da-
gl i Spagnuoli , j i lumbrados . 

I loro duci furono V i l l a í p a n d o , Prete dell ' 
I fo la di Tenerifa , ed una Carmel i tana chia-
mata Caterlna d i Gesü . Ebb t ro q u e ü i un 
gran numero di diíccpoli e di feguaci , la 
snaggior parte d e ' q u a ü furono prefi e incar-
ccrat i a Cordova ne l l ' í n q m f í z i o n e ; alcuni 
ne furono meífi a m o r t e , e gü a l t r i abiu-
la rono i loro e r r o r j . 

Le lor dot t r ine pr iocipal i erano, che per 
m e M o d' una í u b l í m s maniera d i o raz ione , 

I M A 
a cu! cglino crano a r r iva t i , cntravafi ín 
uno ñ a t o cosí perf'ctto , che non fi avea 
bifogno di comandaraent i , d i Sacramenti , 
né d i opere buone ; e che íi potea laíciar 
a d i t o , o cederé anche alie piü baffe azio-
n i , fenza peccato . 

La fetta átgY Vdum'mati fu rlmeífa in pie-
di i ' armo 1674 in Francia , e lor prefío fi 
a g g i u n í e r o e collegarono i Cuerincts, o d i -
fcepoli di Pietro Guer in ; e fecero t u t t i un 
ío lo corpo , pur d e t í o degl' I l l u m i n a t i : roa 
Lodovico X I I I . ne fece fare r igorofi í f ima 
ínqu i í i z ione , e furono p r e ñ o d i í t ru t t i . 

I Fratc l l i Ro/ícruciani , fono ía lor anco 
cbiamati I l l u m i n a t i . Ved i ROSICRUCIANI . 

I L L U M I N A T I V O Lunare mefe . Ved i 
MESE . 

I L L U M I N A Z I O N E , i n un fenfo gene-
r a l e , dinota 1' at to d i un corpo l u m i n o f o , 
o di un corpo ch? manda o fcaglia luce ; 
ta lvol ta anco dmota la pafí ione di un cor
po opaco che la luce r iceve . Ved i L U C E , 

I I L U S T R E S , Pdujir is , fu u n t e m p o n e l 
Romano Impero u n ' t i r ó l o d'onore , pecu-
liare alie perione d i un cerro r ango . V e d i 
T i TOLO. 

Fu in prima dato ai piu d i ñ i n t i fra i 
Caval ier i , che avean d i r i t t o di portare i l 
latus clavus : pofeia furono i n t i t o l a t i I l l u j i r i 
quell i che tentvano i l p r imo rango fra g l i 
honcrati , c i o é , i pi£Ck£\i przetorii , prsefe-
6\i- u i b i s , 1 teforien , c o m i t é s , & c . 

V i furono n u l i a d i m c B o diverfi gradi fra 
gí ' l í l u j í r t f : Come nella Spagna v i fon de' 
Grandi della pr ima e della fe con da claííe 9 
cosí in Roma v i avean g l ' Ii!u/kes , che chia-
mavan wajores ; ed a l t r i , det t i Vdujhes ̂  m i -
ñores. Perefempio , i l p r s e í e f t u s prgeiorii era 
un grado di fotto al maeí l ro . degli ufizj > 
benché foffero a m be due i l lu jhes . 

Le Novelle di Va len t imano , d i í l i nguo-
no fin a cinque fptzit ' d' Uluj i re r , fra i qua-
l i g l ' Illujhes adminijiratores hanno i i p r i m o 
rango. 

I M A M , o I M Á N , un m i n i ñ r o nel laChie-
fa Maomet tsna ; che corrifponde ai pretc 
della parrochia fra n o i . 

La parola propriamente Ognifica quel che 
chiamafi Prelato, antijles; u n o , cioé , che 
precede g l i a l t r i ; ma i M u í í u l m a n i freí 
quentemente l ' applicano a una perfona che 
ha la cura e 1' intendenza d' una moíchea * 
che i v i h fempre i l p r imo , e legge le orat 

zioai 
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z í o n i al popólo , che le ripcte dletro a 
l u i . t 

IMAM fi applica par imenti per eccei.enza 
ai qnattro capi , o fondatori deHe quattro 
principa!! fctte nella religione Maoraetta-
n a . V e d i MAOMETTÍSMO . 

C o s í M i e VImam de' Perfiam , o deha 
f t t t a d e ' S c h i a i u ; Abu-beker l ^ m d e S u n -
m ú , che é Ja fu ta feguitata dai T m c h . . 
S a p h i i , o Safi-7 , 1 ímí!m d l un &Ura íe t -

T ] \T¡omettan¡ non s'accordano fra loro 
interno a quefla d igni ta dell ' i m a m , A l c u -
nl penfano che fia d i d r i t t o d i v i n o , ed af-
fi/ía ad una íbla e fingolar famiglia , come 
i l pontificato d 'Aarone . A l t r i t engono, che 
fia per ver i ta di d i r i t t o d i v i n o , ma negano 
che fia anne í í a ad una fola famigl ia cos í , 
che non fi poíía trasferire ad u n ' a í t r a . A g -
gtungono , che V imam debb'cffere í g o m b r o 
da t u t t i i groffolani peccati , a l c r iment í , 
che ei pub e í íere de p o l l o , e la fuá d igni ta 
conferita ad un al tro . Coraunque fia di cib , 
cg l i é certo che dopo che un imam é ñ a t o 
una volca riconofeiuto per tale á ú M u l í u l -
m a n i , colui che nega che la fuá autori ta 
venga imrnediatsmente da D i o , é tenuto per 
empio i colui che non g l i ubbidi íce , un r i -
belle i e chi pretende di c o n í r a d i r s a' fuoi 
det t i , un p a z ¿ o , tra g ' i o r t o d o l ü di quella 
R e l i a i o n e . 

I M B A L S A M A R E * , 1' aprir un corpo 
m o r t o , torne fuora g l ' i n t e í l i n i ; ed empire 
i l luogo loro di droghe odorifere e defficca-
t i v e , con a l t r i aroraati , per impedirne la 
putrefazione . 

* L a parola e formata da bal Tamo , che 
era un ingrediente principale mW imbai -
famare appreffo g l i antiebi E g i z j . V e 
di BALSAMO. 

I I corpo di Giacobbe fiette 40 g io rn i a 
imbalfamarfi in E g i t t o . Vedi Genef. I . v, 3. 
M a r í a Maddalena e Mari3 la madre di Gia-
c o m o , comprarono de 'profumi per imbalfa-
mare G e s í i . Ved i S. M a t t e o , & c . Giovan-
ni Re di F ranc i a , e í íendo morto a Londra 
nel 1364 , i l fuo corpo fu imbalfamato , e 
mandato in Francia , ed i v i fepolto a San 
D i o n i g i . D u T i U e t . Quanto alia maniera d' 
imbalfamare tra gl i Egizj , vedi la Raccolta 
di T h e v e n o t , T o m o I . 

11 Dot tor Grew , nel fuo M u f m m Re-
galis Societatis , é d' opinione che g l i EgU 
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ütj facsíTero bol í i re i corpi in una gran cal-
daia , con una certa fpezie di balfamo l i 
quido : la fuá ragione fi é , pe rché nelle 
m u m m i e confervate nella raccolta delia So-
cicta Rcalc , il balfamo ha penétrate non 
fol le parti carnofe e m o l l i , ma anche l'of-
fa ; cosí che fono tutte nere come fe fof-
fero fíate abbrugiate. Ved i MUMMIA . 

I Pe rúan i aveano un m é t o d o t ñ i c a c e di 
confervare i corpi d e i l o r Y n c a s , o Re , i m -
ba l famat i . Ga rc i l a í í o de la Vega crede che 
i l loro pr incipal fecreto fia flato di feppel-
l ire i corpi nella n e v é , per feccarli ; e po-
feia d' applicarvi un cer ío b i tume , m e n t ó -
vato dall ' Acofla , il qual l i manteneva co
sí i n í e r i , come fe foííero ftati ancor v i v i , 

I M B E C I L L I T A , uno flato di languo-
re , o decadenza ; quando i l corpo non é 
capace di compiere i fuoi confueli eferci-
2; , o l e fue f u n z i o n i . 

I M B E V E R E , Imbibere, cemunemente Ci 
adopera nell ' ifleíTo fenfa che affcrbirs ; c ioé 
quando un corpo fecco porofo ne ammette in 
sé un altro c h ' é umido . Vedi ASSORBIRE . 

I J V I B O S C A T A , un cerpo di 
che flanfi nafeofli in un bofeo, &c. per 
sbucar fuori a l l ' i m p r o v v i f o , e g i t ta r f i ad-
doí ío alr i m m i c o che non fe V afpetta , e 
per ckcondar lo , e ferrar lo . O v v e r o , i l luo
go fteíT:) nel quale un cotal corpo fi nafeonde . 

I M B O T T Á R E , una parte delle opera-
z ion i , e de' procedimenti nel far della b i -
r a ; o piut tof lo 'C imbottare é un ' operazione 
c h ' é la fequela delle a l t re . V e d i BÍRA . 

L ' imbottar della Lira , & c . fi compie ira 
var íe maniere ; alcuni volendo , che meglio 
fia imbottarla quando raffreddafi , o c o m i n -
cia a depurare ; ed a l t r i lafciandola flare 
piu a l u n g o , acciocché piu fi perfezioni •. 
I I m é t o d o i l piu regolare é f c h i a r i r l a , e q u i n -
d | imbottar la , appunto quando ella é v é n u 
la a un giut lo fermento , e fi calma o po-
fa a (Ta i bene. I m p e r o c c h é allora e l l ' ha i l 
piíi di forza per depurarfi . Quel che fi con
fuma nel refto delia boll i tura , o del defe-
camento , fi fupplifce con nueva bira dell ' 
iflefla facitura . 

I M B R I C A T O , termine d ' a lcun i Bota-
n i c i , con cui efprimono ¡a figura delle fo-
glie , che fono fcavate come un imbrex , o 
una tegola da grondaia . V e d i FOGLIA . 

I M B U T O , un i f l rumento , per cui íi 
verfa un l iquore ia un vafe. 

I M E -
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I M E N E , H Y M E N , ne i r ana tomia , é una 

f o t t i l membrana o pe l le , che foraiglia a un 
pezzetto d i fina pergaraena , che fi fuppone 
{leía nel eolio della matrice delle verg in i , 
d i fotto alie n in fe ; e che íi r o m p e , quand' 
elleno vengono deflorate ; dalla rot tura fe-
guendone cffufione di fangue . V e d i D E -
FLORAZIONE , e V E R G I N E . 

L ' Imene vien generalmente con í ide ra to 
come una prova o un fegno della ve rg in i t a ; 
e quando é laccrato , o r i t i r a to e fraoffo , 
moflra che la perfona non é i n i flato d' i n -
nocenza. — Q u e ü a nozione é an t ich i f f ima . 
Fra gl i E b r e i , v 'era i l coftume che i geni-
t o r i ferbaíTero i l fangue fparíb i n cotefta 
occafione, come un pegno ed una marca 
della vergini ta della loro figliuola; e raan-
davano le lenzuola , i l giorno appreíTo ai 
parenti del mar i to . Ed i l fimile dicefi , 
t u t í a v i a praticato in Portogallo ed i n alcu-
n i a l t r i paefi . V e d i V E R G I N I T A ' . 

P u r é v i fon degli A u t o r i che non accor-
dano 1'efiflenza di que í lo imene. OíTerva i l 
D o t t o r Drake , niuna cofa avere piü oceu-
pata la curiofita degli A ü a t o m i c i , nel diffe-
care g l i organi feminei della generazione , 
ehe queda parte. E g ü n o variano nelle loro 
defe r iz ion i , non fol quanto alia fuá figura , 
alia folian7a , al luego , alia perforazionc , 
m a anche difeordano quanto alia realita ; 
alcuni p o í i t i v a m e n t e affermandola cd a l t r i 
affatto n e g á n d o l a . 

De Graaf ifieíío , T inveftigatore i l p iu 
aecurato della í i r u t t u r a di querti organi , 
confeffa ch ' egli l 'ha fempre cercata in va
no , quantunque in foggetti e i n etadi le 
me no da fofpettarfi^ tur to queí lo che po té 
trovare , fi fu un grado differente di angu-
fiia, o di larghezza ; e difFerenti corruga-
z i o n i , ch' eran raaggiori o m i n o r i , fecondo 
le r i fpet í ive e ta : 1'apertura e í tendo fempre 
minore , e le rugo fu a raaggiori , fecondo 
che i l fogget ío era piu giovaoe, e piíi i n -
t a t to . 

11 Dot to r D r a k e , da l l ' a l t ro canto , dichia-
r a , che in t u t t i i foggetti ch ' eg l i cbbe oc
cafione di efaminare, non fi ricorda d' aver 
mancato di trovare T imene pur una fiata , 
quandunque ebbe ragione d i accertarfi d i 
t rovar lo . La vifta piü chiara e d i t l in ta che 
egli mai n ' a v e í T e , fu in una d o n z e ü a , mor-
ta ne ' t rent ' anni d 'e ta : in quefta t r ovó l5 
imene cífere una membrana di qualche for-
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2a , gue rn i í a d i fibre carnofe, in figura ro
tonda , e perforata nel mezzo con un pic-
ciolo per tug io , capace d'ammettere l 'efire-
m i t a del dito picciolo d 'una donna; fitua-
ta un poco al di fopra de l l ' o r i f i z io del mea
to u r ina r io , a l l ' i n g r e í í o della vagina uteri . 
Ne l l e fanciul le , ella é una tenu i í f ima mem
brana , non molto cofpicua , a cagione del
la naturale angufHa dello fieífo paífaggio , 
che non ammette alcuna grande cípanfio-
n c , i n cosí piccolo fpazio, i l che forfe i n 
duce de Graaf a fupporre che V imene non 
foíTe altro p iu che una corrugazione. 

Quefia membrana , come la maggior par
te delle a l t r e , probabilmente divien piu dí-
ñ i n t a e p iu falda, c o l l ' e t a . C h ' e l l a fia ta-
lora affai f o r t e , ed i m p e r v i a , fi pub racco-
gliere dalla fioria di un cafo r ifer i to dal 
Signor Cowper : I n una donna maritata , 
d' eta di v e n t ' a n n i , V imene fu t rovato i m 
pervio , c o s í che era oí iacolo ai menfirui r i -
í e n u t i , dfilla preí l ionc de' quali cíía mem
brana era fofpinta in f u o r i , oltre le labbra 
del pudendura, non guari d id imi imen te da 
un prolapfus u t e r i . Co l d iv ider la , fe ne fe-
ce ufeire almeno un mezzo fecchio di fan
gue grumofo . Pare che i l m a r i t o , a cui ve-
niva negato i l paífaggio per quella firada , 
n ' ave í f e t rovato un altro per l o m e a í u s u r i -
nar ius , che i n fatt i fi trovb n io l t ' aperto, 
ed i fuoi lati d i f i r a t t i come 1'anus di un 
galio . Vedi MEATUS . 

Nel l a rot tura áe\V imene, le fue pa r t í r i í i -
ranclofi credefi che forraino que' piccioli no-
di carnofi , chiamati carunculce 'myr t i for -
mes. Vedi MYRTIFORMES CaruneuU. 

I M E N E , é anché un termine ufato dai Bo-
tanici per dinotare una pelle fina dilicata , 
dove fono inchiuf i i fiori mentre fono nel 
g e t t o , o germoglio ; e che fcoppia a m i fu
ra che i ! flore fpunta o s'apre . S'ufa par-
t i co la rmente , parlando delle rofe . 

I x V l E N E O , ovvero HYMEN , e HYME-
N/Eus , nc'ila Pocfia , termine d ' invocaz io-
n e . M a con piíi proprieta Imeneo é u n a di-
v i n i t a favolofa , creduta dagli antichi prefie-
dere ai raaritaggi ; la quale percib s' invo-
cava negli E p i í a l a m j , e in aloe cerimonie 
nuzziali , fotto ia formóla , H y m e n o H y 
menjEe ¡ 

I Poeti generalmente coronano que í la dei* 
ta con una ghirlanda di r o f e , e la rappre-
ícncano come fnuvata e diíToluta , o r^a^ 



T l u í ; 
(ata daí piace.ri; abbiglíata d'una veíle g ü i 
l a , e con fcarpe del medefimo colore, con 
una torcía in mano. •—Catullo, in uno de' 
fuoi Epigrarami , fi molge a Imcnco con 
quefle parole 

Cinge témpora flonbuí 
Suaveokmis amaract. 

Per queíía ragicne fí é , che i nuovi fpo-
fi portavano gh irían de di fiori nel giorno 
dello Ipofalizio : il quai c o ü u m e avsano 
anche gü Ebre i ; e 1'ebbero i Criñiani ne' 
prím? íecoli delIaChiefa , ficcome apparda 
Ttrtulliano , 'De Corona m i l i t a r i , doveegli 
d ice , Coronant & nuptes fponfos. San Gio: 
Cri íbftomo fa pur menzione di quede Co
rone; e fin al giorno d'oggi i Greci chia-
mano il matrimonio ^i^avoc^a , a motivo 
d'una tal corona o ghirlanda . Vedi CORO
NA , e GHIRLANDA . 

I M Í T A Z I O N E , nella mufica, una fpe-
7.ie di compofizione, dove una parte e fat-
ta per imitare un'altra, o per tutta la com
pofizione intera, c h ' é una delie ípezie di 
canone ; o folaraente per alcune battute, ch'é 
un' imitazione femplice. 

A l i e vol íe é i m i t a t o Pandamente, o la fi
gura delie note (ola; e c i b , talora per una 
raozione contraria , che fa que! che chia-
mafi un ' imitazione retrograda . 

U imitazione differiíce da fuga , avvegna-
ché neila prima la ripetizione debb' e líe re 
una feconda, unaterza , una fefia, unafec-
tima , o nona, o di fopra, o di fotto alia 
prima voce: laddove fe la ripetizione foííe 
in unifono, una quarta , una quinta , o un' 
ottava , piü alta o piíi baffa , farsbbe una 
fuga . Vedi FUGA . 

Í M M A C O L A T A , fenza macchia. — U n 
termine molto ufato nella Chiefa R o m a n a , 
quando parlando della Concezione delia B. 
Verg ine , ella chiamafi Immacolata: infinuan-
do ch'ella fia nata fenza il peccalo originale . 
Vedi ORIGÍNALE Peccato. 

Quando fi da la berretta a un dottore di 
Sorbona, cgli é obbhgato a giurare che di-
fendera i ' Immacolata Concezione. C i b fu de-
cretato con un atto della Sorbona nel x i v . 
íecolo ; ad imitazione di che , altre otto 
Univerfitadi ñabil ifeonolaftefia cofa. Vedi 
SORBONA. 

G l i O r d i n i militan della Spagna fonotut-
íi folennemente obbligati a foftenere quefta 

Tomo I V . 
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prerogativa della Vergine . Vedi CONCE
ZIONE. 
^ I M M A G I N A Z I O N E , una potenza o 
facolta dell' anima , per cui ella concepi-
fce, e forma idee del e cofe , mediante ic 
impreffioni fatte ful le fibre del cervello , 
dalia fenfazione . Vedi ANIMA , FACOL
TA' , &c. 

G!i organi de'nofiri fenf i , fono compo-
fti di fibrille , opicciole fibre, che , da un 
capo, terminano all 'eí leriori parti del cor-
po e della pelle , e dall'altro nel meditul-
lio del cervello. Quefie fibre pofibno eífe-
re moífe , per due verfi : o cominciando 
da quell'efiremita che termina nel cervel
l o , o dalf altra che termina nel di fuori . 
Ora 1' agitazione di quefte fibre non puo 
eíTere eomunicata al cervello , fenza chel* 
anima refli afFetta o moífa , c percepifea 
qualche cofa. Se adunque 1'agitazione c ó 
ramela dove gli oggetti fanno la loro pri
ma impreíTione , cioé su la fuperfizie efier-
na, delie fibre de'nofiri nervi , e di la vie
ne eomunicata al cervello ; V anima , in 
quefto cafo, giudica che quello ch'ella per-
cepifee, é fuoti; cioé , ella percepifee un 
ogge í to efterno come prefente : M a fe fo-
lamcnte le fibre interiori fien moífe dai cor-
fo degli fpiriti animali , od in qualche a l 
tra maniera; 1'anima allora iramagina , c 
giudica che quello ch' ella percepifee noti 
é fuori, ma dentro il cervello; cioé , ella 
percepifee un oggetto come affente: E qui 
fia la diíferenza ira la fenfazione e V i m -
maginazione . Vedi SENSAZIONE , V i s i O N E j 
C E R V E L L O , &c. 

Per daré una piu diftinta idea della fa
colta dell'Immaginazione, fecondo la doc
trina di Malcbranchc, fi dee ofiervare, che 
ogni volta che fuccede alterazione in quel-
la parte del cervello, dove terminano i ner
v i , vi fuccede pur alterazione nel cervello 
fleífo ; che quandunque v ' é un moto in cote-
fla parte, il quale cambii i'ordine delie fue 
fibre, ne fegue puré una nuova percezione 
ncU'anima, ed ella trova qualche cofa di 
nuovo per vía di fenfazione, od' immagina
zione j niuna delie quali pub darfi fenza un* 
alterazione delie fibre in quella parte del 
cervello. Cos í che la facolta d' ¡mmagina-

, o 1' immaginazione, confifie folamente 
nei potere che ha 1' anima di formare im-
magini degli oggetti, con produrre un cam-

X x x bia-



I M M 
biamento nelle fibre di quella parte de lce í -
vel lo, che pub chiamarfi la parte principa-
l e , perché corrifponde a tutte le partí del 
noflro corpo. ed é il luogo , dove i' ani-
ma. ( fe fi pub dir cosí ) imraediatamcnte 
ri í iede. Non importa, qual finalmenteque-
fta parte fia, né fe ropinione del Wil l i sreg-
ga alia verita, o nb , il quale mette il fen-
fo comune nei due corpi, chiamati corpora 
firiata, e 1' mmagina^icne nel corpus eolio-
f u m ; o pur quella di Fernelio , che pone 
ía ftnfazione nella pia mater , la quale ccr-
cbia la foflanía del cerebro ; o quella di 
D e í c a r t c s , che la mette nella glándula pi-
nealis : baila che vi fia una qualche sifat-
ta parte. Vedi SENSORIO. 

Poicbé dunque V immaginazione folamen-
te confifte in un potere che ha 1'anima di 
formare immagini degli oggetti, conimpri-
merle fulle fibre del cervello , fegue , che 
quanto piü grandiepib difiinte fono le ve-
í i i g i a , o traece dcgli fpiriti animali , che 
fono le ftrifee , o linee , e quafi fegni di 
cotefte immagini , tanto piü fortemente e 
diftmtamente l'anima immagina cotefti og
getti. — O r a fíceome la larghezza, lapro-
fondita, e la nettezza de' colpi o fegni d' 
una fcoltura, dipende dalia forza ondeado-
pera 1'intagliatore o fcültore ; e daU'ubbi-
dienza con cui i) rame cede ; cosí la pro-
fondita e la nettezza delie orme o vefligia 
del!' Immaginazione , dipende, dalla forza de
gli fpinti amraal i , e dalla coftituzione del» 
le fibre del cerebro ; e la variet^, che tro-
v a f i i n q u e ñ e due cofe, é q u e l l a , a cui dob-
biamo quafi tutta quella fterminata differen-
za che oflervafi nelle menti degli uomini. 
<—Da un canto v' é ncgli fpiriti animali 
1' abbondanza o la fcarfezza , la vivacita, 
eclerita, o lentezza, la grandezza o la pic-
ciolezza ; e dalTaltro , nelle fibre del cer
vello v' é delicatezza o rozzezza , umidi-
t \ , o ficcita?, rigidita , o fleíTibilita ; e 
finalmente una particolar relázione che gli 
fpiriti animali aver poífono con coteíle fi
bre . Dalle varié combinazioni deile quali 
cofe é per rifultare una varieta abbaftanza 
grande , onde poter fpitgare tutti i diffe-
renti caratteri che appaiono nelle menti u-
mane : e dallo üeíTo principio diícorre e 
rafee quella differenza , che oíTervafi nella 
mente della medefima perfona in divcrli tem-
p i , e fotto diverfe c ircoüanze , come nel-
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la puenzia , nella vini i ta , c nena vecemez-
z a , nella malattia, nella fanita, &c. Vedi 
C E R V E L L O , C SPIRITI . 

Si pub qul oflervare, che le fibre del cer
vello fono piü agítate dall' impreffione de
gli oggetti, che dal corfo degli fpiriti ani
mali ; e per quefia cagione 1' anima é piü 
affetta dagli oggetti, ch'elia percepifee per 
fenfazione, e che confidera prefenti, e ca
pad di darle piacere o dolore , che da quel-
li percepiti coll' immaginazione , e ch' ella 
giudica diftanti. <— M a íuttavia qualche vol-
ta avviene , che nelle perfone , i cui fpiriti 
animali fono efiremamente agitati dalla vi
gi l ia , dal digiuno , dal bere , da una feb-
bre, o da qualche gagliarda paffione, que-
fii fpiriti raovono le interne fibre del cer
vello con tanta forza quanto farebbon gli 
e íkrn i oggetti ; cosí che tali perfone ap-
prendono le cofe per fenfazione , che fol 
dovrebbono percepire coll' immaginazione ; 
imperocché V immaginazione e la fenfazione 
íolamcnte differifeono Tuna dall' a l tra , co
me il piü dal meno . Vedi Malebranche, 
Recherch. de la Verite L ib . I I . Vedi anco 
gli articoli PAZZIA , D E L I R I O , FRENESÍ A, 
MELANCOLÍA , 

I M M A G I N A R I A Radice , nell'algebra. 
Vedi 1'art coló R A D I C E . 

1 M M A G I N E , Imago) unanaturale, vi
va rapprefentazione di unoggetto, oppofto 
ad una lifcia ben pulita fuperfizie, o aduno 
fpecchio. Vedi SPECCHIO . 

* L a parola Lat ina ^ imago, viene origi
nalmente dal Greco yt.i¡j.ue9cii y imi ta re . 

IMMAGINE , nell'Optica , dinota lo fpet-
tro , o i'apparenza di unoggetto, fia per r i -
fieííione, o per rifrazione . V e d i V i s x o N E . 

I n tutti gli fpecchi piani, 1' immagine é 
deli' ifteffa magnitudíne che 1' oggetto j ed 
appare tanto dietro lo fpecchio, quanto 1'og
getto gli é dmanzi. 

Ne'fpecchi conveffi , V immagine appari-
fce minore che 1'oggetto , e piü diílante dal 
centro della convt í í i ta , che dal punto di ri-
fleífione . 

M . Molineux da la regola feguente per 
trovare il diámetro di un' immagine , pro-
jetta nella bafedíííinta di uno fpecchio con-
veíTo:. Come la difianza dell' oggetto dallo 
fpecchio é aila diflanza dell' immagine al 
vetro; cosí e si oiamctro dell'oggetto, al 

diámetro á z l l ' immagine, 
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IMMACINE , fí adopera ancora psr^ la 

traccia , o fegno che g ' i oggc t í í ettcrm iaa-
pr imono íulia mente , per raezzo dcgh or
ean i del fenfo. 

I&iMÁG-fSE fignifica ín okre una rappre-
fer tazicne a m ñ z i a l e , fatta da l l ' uomo ^ co
me nclla p i t t u r a , neüa fcoltura , e [ i m i h . 
N d qua! í e a f o , ia parola tmmagme e gene
ralmente adoprata, parlando di coíe faníe , 
0 prefe per t a l i . • • , 

L ' u f o e Ü culto delle immagim , nanno 
moíTa per lungo t ra t to di tempo non Heve 
coa í rove r f i a . I Luterani condannano i Ca l -
v i n i í l t , dell 'avere fpezzate le immagin i nel-
]e C h i e í e C a t t o Ü c h e , e riguardano cib co
me una fpezie di facrilegio ; e nelio ñeíTo 
tempo condannano per idola t r i i C a t t o l i c i , 
1 quali ammettono r u f o ed i l culto delle 
immagini . I Ca t to l i c i Romani í k í í i non s' 
sccordano in tu t to co' G r e c i , i quali van-
no ancor piu okre di loro i n quefto p u n t o ; 
lo che ha data occafione a mol te d i fpuíe 
c c o n t e í e , ed al tencrfi di p iu C o n c ü j per 
fedarle. 

G l i Ebrei a í í b l u t a m e n t e condannano tut -
te le i m m a g i n i ; e non foffrono í la tue o figu
re neppur nclle loro cafe ; m o h o me no ncl-
le S;nag ghe , o ne ' luoghi di culto d i v i n o . 

I Maornetcani hanno una totale avverfio-
ne alie Immagini ; i l che g l i ha por ta t i a 
diftruggere ia maggior parte de' piu bei mo-
nument i de l ! ' an t i ch i t a , si facra come profa
na , i n C o í h n t i n o p o l i , ed a l t rove . 

I nob i l i R o m a n i coofer^avano le Immagi 
n i de' ¡oro antenati con gran cura ed af-
fezione ; e le portavano in proceffione ne' 
Jor funerali e t r i o n f i . Eileno erano ordina
r iamente fatte di cera , o di legno; ed al
ie vo l t e ancora d i marmo , o di bronzo . 
L e collocavano ne' v tQibo l i delle lor cafe ; 
ed i v i aveano da ñ a r e , eziandio fe fuccede-
va che le cafe fi vendeífero , effendo r i p u -
t a t o per empieta i l levarle dal loro ¡uogo . 
—• Appio Claudio fu i l pr imo che le porto 
ne T e m p ü , i ' anno di Roma 259, e v i ag-
giunfe delle inferizioni che m o í l r a v a n o 1'ori
gine delle perfone r a p p r e í e n t a t e , e le loro 
valorofe e vittuofe a z i o n i . 

N o n era pero a t u t t i quel l i che avean 1' 
i m m a g i n i de' lor maggiori permeffo di por
tarle ne' lor f u a e r a ü ; queí t ' era una cofa 
accordata folamente a coloro che onorevol-
meaie avean percorfi e compiut i i loro uf i -
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z j ; i m p e r o c c h é a quell i che i n qucÜo con
t ó ' a v e a n manca to , vcim-a tol to un tal p r i 
v i l e g i o : e nel cafo , che foíTero ftati rei d i 
qualche grave del i t to , le loro immagini f i 
rompevano in pezzi . 

_ IMMAGINE fignifíca par iment i ia deferi-
zione di qualche cofa i n un difeorfo. V e 
di DESCRIZIONE. 

Le Immagini in un difeorfo fono da L o n -
gjno def in i t c , i n genéra le , come penfierí 
d i qualunque fatta , idonei ed acconci a 
produrr 'efpreff ioni , eche prefentano a l l ' ani
mo una fpezie di p i t t u r a . 

M a , nel piu r if tret to fenfo, e i d i c e , che 
le immagini fono que' difeorfi che da no i 
par tono , quando per un quafi cntufiafrno, 
o per una ftraordinaria mozione dell ' ani
ma , ci par d i vedare le cofe delle q u a ü 
parhamo, e le prefentiamo quafi agli occh í 
d i coloro che afcoltano. 

Le Immagini nella Rettorica , hanno un 
ufo difFereoti í í imo da quel che hanno ap-
preffo i P o e t i : i l fine principalmente í n t e -
fo nella poefia é i l m o v e r é con trafporto , 
e forprendere ; ma nella profa pr incipalmen
te fi mira a dipinger le cofe na tura lmente , 
e moftrarle con chiarezza . — Q u e í l o nu l -
ladimeno v i ha di comune > che ambeduc 
tendono a m o v e r é , ciafeuna nella fuá fpe
zie . Vedi POESÍA . 

Q u e í í e immagini , o p i t tu re , fono d' am
pio ufo , per dar magnificenza , pefo , e 
forza a un difeorfo . Eileno lo rifcaldano , 
e i ' an imano ; e quando fono maneggiate 
con ar te , fecondo L o n g i n o , pare , d i c i am 
c o s í , che v incano , ammol l i fcano , e fo t to -
mettano 1' uditore , di cui 1' orator d i v e n í a 
padrone. 

TM M A N E N T E , in Lógica . — G l i Sco-
lafi ici diftinguono due fpezie d ' az ion i ; 1' 
una tranfeuníe y che paífa dalT agente al pa-
zienre ; i ' a l t ra immanente che continua nch ' 
agente. V e d i A T T O , cd AZIONE. 

I M M A T E R I A L E , cofa vuota d i mate
r ia , o che é puro fpir i to . Vedi M A T E 
RIA . 

C o s í D i o , gí i A n g e l í , e 1 'Anima umana, 
fono Eífcri immater ia l i . —• Platone prova i* 
V immaterialita de l l ' an ima con queí le ragioni 
prefe da fei t o p i c i , o luoghi p r i n c i p a l i , e fono 
i 0 . La fuá f e m p l i c i t l . 20. La fuá indipendecza 
dal co rpo , la quale é duplice ; nel fuo ejje 
e nel fuo operari, cioé n c l l ' e f i ñ e r e , e ne l l ' 
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agi ré od operare feparatamentc. 50 .La fuá 
Icgge ed autorita fopra i l co rpo . 40. La 
fuá fotniglianza con D i o , che difcuoprefi 
da s é , nel piacere ond' ella gode nelle co-
fe f p i r i t u a l i , nel fuo mira r agli ogget t i fpi-
r i t u a i i ; 8cc. 50. La fuá maniera fpirituale 
d i percepire g l i oggetti m a t e r i a ü . Final
m e n t e , la fuá i n d i v i f i b i l i t a , capacita, a t t i -
v i t a , i m m o r t a l i t a , & c . V e d i A N I M A , ed 
IMMORTALE . 

I M M E D I A T O , quel che precede, o fe-
gui ta qnalche altra cofa , fenza interpofi-
z ione . Ved i M E D I A T O . 

IMMEDIATO , fignifíca pur cib che agifee 
fenza mezzo , fine medio . N e l qual fenfo 
d i c i a m o , grazia immediata , una caufa i m -
mediata , & c . 

V i fono ñ a t e gravi difpute fra i Teolo-
g i circa la grazia immediata . — La que-
í i i o n e verfa in quefto , fe la grazia operi 
ful cuore e fullo fpi r i to per un' immediata 
cfficacia , independente da tu t te le eirco-
flanze c í l e r n e ; ovvero , fe un certo cumu
lo , ed aumento o giunta di circoflanze , 
infierne col miniftero delta parola , poífa 
produrre la conver f íone dell ' anime ? Vedi 
G R A Z I A . 

IMMEDIATO Modo . V e d i l ' A r t i c o l o 
M O D O . 

IMMEDIATO FUOCO . V e d i i ' Ar t i co lo 
F u o c o . 

I M M E M O R A B I L E , o Jmmemoriale , 
un Epiteto dato al tempo o alia durazio-
ne d i una cofa , i l cui pr incipio non ci é 
punto n o t o . 

I n un fenfo l é g a l e , una cofa é de t í a ef-
fere di tempo immemorabile , o di tempo 
ch ' é andato ín dimenticanza , la quale 
fu avanti i l Regno del no tiro Re Edoar-
do I I . 

I M M E N S O , é quello , la cui arapiez-
2a od eftenfione non pub effere eguagüa t a 
da alcuna qualfivoglia n u í u r a finita , ripe-
tuta quante voite mal fi vuole . Ved i IN
F I N I T O . 

I M M E R G E N T E S I A g o , o Ago inclina-
torio , un ago m a g n é t i c o che s1 immerge , o 
piega & c . Vedi INCLÍNATORIO . 

I M M E R S I O N E , un atro col quale una 
cofa viene immerfa o tuffata ne l lTacqua, o 
in altro fluido. Vedi F L U I D O . 

N e ' p r i m i fecoli della C h i e í a , i l Bat te í l -
mo fi corapieva per immerfione, con í re im-
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merfioni. — I l c o í h i m e del l ' immerjlone d i -
ceíi , che fia ancora ofiervato nel Portogai-
l o , e fra g i l Anabat t i f t i i n altre regioni . 
V e d i BATTESIMO . 

IMMERSIONE , nella Farmacia , é la pre-
parazione di qualche medic ina , col lafciar-
la ammollare per qualche tempo nell'acqua , 
affine di torle qualche cattiva qualita o fa-
porc . 

Come fi fa nel r a b á r b a r o per moderare 
la fuá forza; nella calcina , per levarle i l 
fuo fale ; e nclíe o l i v e , le quali confervanfi 
nella falamoia . 

IMMERSIONE , ne l l 'Af t ronomia ,. é quan-
do una Stella od un P l añe ra vien cosí v i -
c ino al Solé , che nol pofliam difeernere , 
eífendo quafi i nvo l to , e nafeoíto ce' raggi 
di quel lutninarc . Ved i OCCULTAZIONE , 
H E L I A C O , &C. 

IMMERSIONE dinota parimenti i l p r inc i 
pio di un ecliífe della luna ; cioé , i l mo
mento in cui ¡a luna comincia ad eífere 
ofeurata co l l ' entrar nelPombra della t é r r a ; 
L ' i lie ñ o termine pur s' adopsra i n r i guar
do a un Ecliífe del Solé , quando i l difeo 
della Luna comincia a coprirlo . Ved i 
ECLISSE . 

I n que í lo fenfo, immerfwne é oppoí lo ad 
emerfione •> che fignifíca i l m o m e n t o , i n cui 
la luna comincia a venir fuori dall ' ombra 
della t é r r a ; od i l Solé comincia a moftrare 
le parti del fuo difeo ch ' erano prima na-
fcoñe . 

IMMERSIONE , frequentemente s' applica 
ai Satel l i t i di G i o v e , e fopra tu t to al pr i
mo Satellite ; la cui o í fervazione é di tanto 
ufo per feoprire la Longi tudine . Ved i SA
T E L L I T I . 

V immerfwne di quefto Satellite , é i l mo
mento , in cui appare i l fuo ingreífo nel 
difeo di G i o v e ; e la fuá emerfonc i l momen
to i n cui egli appare ufeirne . Vedi G I O 
V E . 1— Le Immerfioni fi oífervano dal tem
po della congiunzione di Giove col Solé , 
fin al tempo della fuá oppofizione : e Vemer-
fioni dal tempo della fuá oppofizione fin ai-
la fuá congiunzione. — I I particolare van-
taggio di que í ie offervazioni fi é , che du
rante undici mefi dell 'anno , fi po í íono fa-
r e , almeno ogni terzo giorno . •— La per-
fezione di quefta T e o r i a , e la pratica di cf-
fa , la dobbiam al Signor Caíf in i . Vedi 
LONGITUDINE . 
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Scrupoli a IMMERSIONE . Ved i i ' A r t i c o -

Jo SCRUPOLO. 
I M M O R T A L E , quel che dee durare per 

tu t ta 1' eternita , come non avente in le ítel-
fo alcun principio d'alteraxione o di corru-
z ione . V e d i V I T A . — Cos í D i o , e 1 ani
ma umana, fono immortah. — Platone de-
finifee V immonal i ta , *(ri* Í ^ X ™ 
uor,,, una ejfe?7za animata ed una manfione 
eterna • e prova P i m mortal ¡ta dell ' anima 
con due fpezie d' a rgoment i ; g l i uni a r t i f i -
ziafi ' g ' ' a'tr'' i n a r t i f i z i a l i . 

G l i argomenti Inar t i f iz ia l í per V immorta-
Uta delí ' anima fono ie tefiimonianze e T 
a u t o r i t a , molte delle quali ci ne cita , ed 
aggiugne in generaie, che t u t t i i grandi uo-
rn in i e Poeti , che avean qualche cofa i n 
§e di divino , afferirono l ' immonali ta de l l ' 
a i i i rna . 

G i i ^rgomenti ar t i f iz iá l i o proprj , fono 
o fpecu la t iv i , o p r a t i c i : della pr ima fpezie 
fono i dedott i IO. dalla femplice, u n i f o r m e , 
fpiri tuale e divina natura dell ' anima . z0. 
dalla fuá inf ini ta capacita. 30.'dal fuo defi-
derare e afpirare a l l ' immortalita , e dal fuo 
in terno orrore di cader nel niente •, pacen do 
cofa aíTurda che l ' anima abbia a m o r i r é , 
quando la v i ta c i i fuo proprio e adequato 
oggetto . 4o. dalla fuá a t t i v i t a razionale , 
onde provaí i che qualunque cofa che ha in 
sé un pr incipio di moto razionale e fponta-
n e o , per cu i tende verfo qualche bene fom-
ino , é immortale . 50. dalle va r íe idee ch ' 
ella ha d e ü e cofe fp i r i tua l i ; particolarmen-
te i ' idea ch'el la ha dell ' immortal i ta . 6 ° , 
dalla fuá Immaterialita , Vedi IMMATE
RÍALE . 

I fuoi argomenti pratici , o mora l i per 
V immortali ia del!' anima fono prefi , i 0 , dal
la g i u í H z i l di Dio , che non pub mal fof-
f r i re che gl i fceilerati fcampino i m p u n i i i , 
né i buoni vadano fenza r i compenfá dopo 
la m o r í e . z0. Dalla dipendenza o connef-
fione che la Religione ha con quefta op i -
r i ione ; at tefoché , fenza una tal perfuafio-
n e , non vi farebbe religione nel mondo . 
3o. D a ü ' opimoi-se che hanno gl i uomin i , 
che la giníl izia cd ogni forta di v i r t h fie-
no da coltivarfi per poter alia fine vivere 
con D i o . 4o. Dag l i ñ'imoU della cofeien-
za , e dalT anfieta e fol leci tudine, in cui 
í i amo in riguardo ad un futuro Gato . V e -
é i ANIMA . 
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U V I M U N I T A 1 , un privi legio , o una 

efenzione da qualche u f i z i o , dovere , t r i b u 
t o , o i m p o í i z i o n e . V e d i P R I V I L E G I O . . 

IMMUNITA ' viene piu particolarmente i n -
tefa delle liberta accordate alie C i t t a d i , ed 
alie C o m m u n i t a d i . V e d i FRANCHIGIA . 

I P r inc ip i prima d 'ora accordavano tu t te 
le fpezie d' immunita agli Ecc le í ia f t i c i , efen-
tandoli da tu t te le impof i z iowi ; ma gl i Ec-
c le í iañ ic i di que' tempi non erano cosí r ic-
ch i come quei de 'noftr i d i : eglino davano 
tu t to quello che avevano ai poveri . V e d i 
ESENZIONE. 

V i é tu t tavia un pr iv i leg io d' Immuni ta 
i n alcuni luoghi , e fpezialmente i n I t a 
l i a , riguardo alie cofe ed alie perfone Ec-
c le f i í f t r che ; che fono efentate da certi t r i -
bu t i , e fono p r o t e t í e o al coperto delle 
infecuzioni della g iuí l iz ia . A l c u n i delitei 
v i ha perb , per l i quali noa poífono eíi-
gere i pr iv i leg; dell ' Immunita y come 1' o m í -
cidio premeditato, & c . Ved i S A N T U A R I O , 
ed A S I L O . 

I M M U T A B I L I T A ' , la c o n d i z í o n e d i 
una cofa che non pub c a m b i a r í i . Ved i M a -
TAZIONE . 

L ' Immutabi l i ta é uno degli a t t r i bu t i d iví -
n i . Ved i D i o , e A T T R I B U T O . 

V i é una dupiiee immutabili tcí in D i o : 
un' immutabil i ta fifica, e una morale. — L a 
immutabi l i ta fifica confifte in q u e ü o , che la 
fo(lanza di D i o non riceve né pub ricevere 
alcuna alterazione. —1 La fuá immutabi lnh 
morale confifte nel non eífer foggetto a cam-
blamento ne'fuoi penfieri , nella fuá vo lon-
t a , o ne' fuoi d i f egn i , e decret i ; ma quel 
lo ch 'egl i vuo le , 1' ha voluto fin da tut ta 1' 
« t e r n i t a . 

Í M P A L A R E * , una fpezie crudele di pe
na o fuppl iz io , in cui un palo aguzzo fofpi-
gnefi dentro 1'ano, e fi fa pafiarc per entro 
i l corpo di un u o m o . 

* L a parola e I ta l iana •> dir ivata dal Lí t ' 
tino palus. Vedi PALO. 

T r o v i a m fatta menzionc del!' impalare i 11 
Giuvenale : Praticavafi f pe fío al tempo 
di N s r o n e ; ed é in ufo t u t t o d l nella T u r -
chia . 

I M P A L P A B I L E , q u e l l o , le di cui par t í 
fono cosí in efherao minute , e f o t t i l i , 
che i fenfi non le ponno dif t ingucre, e par
t icolarmente quello del tatto . Ved i P A L 
PAS I L E . 

I M -
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I M P A N A T O R E S . VediTArt icoIo ADES-

SENARII . 
J M P A N A Z I O N E , un termine ufato fra 

i Tco log i per fignificare l ' op in ione d e ' L u -
terani i n riguardo a l l ' Eucariftia ; eglino 
credono che le fpezie del pane e del v i n o 
ref l ino , infierne col corpo del noftro Sal-
v a t o r e , dopo la confacrazione. V e d i CON-
SUSTANZIAZIONE . 

I M P A R E S ScamilU . V e d i i ' A r t i c o l o 
S C A M I L L I . 

I M P A S S I B I L E , c ió che é efente dal pa-
t i r e , che non pub foggiacere a doiore , a 
pa t imen to , od al terazione. 

G l i Síoici rnettono 1'anima del loro favio 
i n uno (lato impaffibile, i raper turbabi le . 

I M P A S T A R E o IMPASTO , un te rmine 
ufato nelia p i t tura , per dinotar 1'applica-
zione de' colorí ful q u a d r o , carichi , o ar
el i-ti , c ioé i l darvi piü m a n i o fírati di co
lore , cosí che paiano grofíi e denfi . V e d i 
COLORIRÉ . 

U n a pi t tura dicefi benc impaflata di co-
^ori , quando i color í fono dati con profu-
í i o n e , o c h ' d i ' é ben inzuppata , imbevu-
t a , e faturata di c o l o r í . 

I I termine s1 adopera a l t r e s i , quando i co
lor í fon meíí i d i ñ i n t i , e f b e c a t i , o con r i -
f a l to ; e non addo lc i t i , mod i f i ca t i , o perdu-
t í Tuno nelT altro . — Q u e ü a t e ñ a non é 
tíipinta y é í o l a m e n í e impaftata . 

I M P A S T A M E N T O , o IMPASTO , l a m i -
ñ i o n c di diverfi m a t e r i a l i , o di diverfi co
l o r í , e confiftenze , legati e co t t i infierne 
per opra di qualche c e m e n t o , e indura l i o 
a l l ' aria o al fuoco. — II termine fleíTo al
ie volte dinota un lavoro di f ibbr ica , fat-
to di í iucco , o di pietra macinata f o t t i l -
m e n t e , e r idotta od unita in forma di pa
i la . M o l t i autori fono d1 opinione che g l i 
e b d i f e h i , e le grandi antiebe co lonne , che 
ancor fuííiftono , fu ron fatte , a l cun : per 
impaflo ^ ed altre per fufionc» 

I M P A S T O nella Pi t tura . V e d i IMPA
STARE .. 
- Í M P E A C H M E N T of Wa¡ ie , u n freno 
c un o í l aco la pofta al coramettere devafta-
^ ion í i opra le i e r r e , e poder i r ovvero una 
diraanda di compenfazicne e r ifarcimento 
del facco, o danno fatto da un tenant * af-
ü t t a i u o l o , o poffcffore, i l quale non ha fe 
non un bene l i m í t a t o nella t é r r a a luí ac-
eoedata * V e d i WASTE . 
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C o l u í che ha una locazione fenza impea-

chment of Wajle^ ha nel raedefimo tempo U 
propr ie ta , o T intereffe a lu i conceffo, nel-
le cafe e negli alberi del fuo podere, e pub 
farvi de! gua í lo fenza eífere percib chiama-
to a render c o n t ó . 

I M P E C C A B I L I T A ' , lo flato d 'unaper-
fona , che non pub peccare : ovvero una 
grazia , un p r i v i l e g i o , od un principio che 
la mette fuori dellá pof l ib i l i t a di peccare . 
V e d i P E C C A T O . 

G l i Scolaflici dift inguono diverfe fpezie, 
C gradí ü impeccabilha: Queila di D i o , ap-
partiene a l u i per na tura : Quella d i Gcsí i 
C r i f l o , confiderato come uorao, g l i appar-
tiene per la unione Ipoftatica : Quella dei 
Beati , é una confeguenza del loro flato : 
quella degli u o m i n i , é r e í f e t t o di una con-
fermazione in grazia , ed é piut tof lo chia-
mziz impeccantia ) che impeccabilita ^ percib 
i Teo log i di f t inguono fra quefte due ; i l 
che é neceí íar io neile Difpute contro i Pe-
l ag ian i , affine di dichiarare certi t e rmin i ne* 
Padri L a t i n i e G r e c í , che fenza q u e ü a d i -
í l í n z i o n c vengono fác i lmente confufi . 

I M P E D I T , nella Legge . Ved i QUARE 
I m p e d í t . 

I M P E N E T R A B I L I T A ' , una qualita , 
per cui una cofa diventa inidonea ad cAe
re penetrata; ovvero una propricta del cor
po , per cui egii rierapie cosí un c e r t a í f a ^ 
zio , che non v i é luogo in eflb per un 
a l t ro corpo . Ved i M A T E R I A . 

I I D o t t o r H a r r i s defíniíce V Impenetrabili-
ta , la dif t inzion d 'una foflanza eflefa da un ' 
a l t r a , col mezzo di che l 'eftenfione di una 
cofa é differente da quella di un 'al t ra- , e si 
due cofe eífere non poffono n t l medefirao 
luego , ma necelTariamente fi cfcludono l una 
1' altra . Ved i SOLIDITAV 

I M P E N I T E N Z A , una durezza di cuo-
r c , che fa che una perfona perfeveri ne! v i -
z i o , ed é ób ice al fuo pentimento . Vedi 
PENTTENZA , e PERSEVERANZA . 

L ' Tmpeniíenza F in ale , é i l peccato con
t ro lo Spiri to Santo, che non fi perdona in 
quella v i t a , né in quella avvenire.. 

ÍMPERATÍVO:, nella Grammatica , é 
uno de' raodi, o dclle maKÍere di coniuga-
re un Verbo ,, e ferve ad cforimere un co
mando ; come F,t) V i c n i , & c . Vedi MODO . 

I M P E R A T O R E , Imperator, a p p ^ í f o g!i 
an t í ch i R o man i . figmfica va un Gené ra l e d 
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c í e r c i t o , i l quale per qualche flraordinaria 
felice imprefa , era flato appiaudito ed ac-
colto con qu^fta denominazione. Vedi IM
PERIO . . j , , 

N e l dccorfo, la denorrunazionc d Impera-
m e fu data ad un Monarca a í foluto , o ad 
un fupremoSignor di un I m p e r o ; un Impe
rador R o m a n o , & e . 

I n r i eore , Ü tho lo á Imperatore non ag-
piuenc cofa alcuna ai d i r i t t i d i fovranita : 
i l fuo cffetto ¿ , folamente di da ré preceden-
2a e pretnincnza al di fopra degli a l t r i 
Sovra"' ; e come tale , innalza quell i che 
ne fono f r e g i a t i , a l i ' ápice di tu t ta i ' uraa-
na grandezza. 

G ? Imperadori tu t tavol ta p r é t e n d o n o , che 
la d igni ta imperiale fia piü eminente che la 
regale j ma i l fondamento d i una tale pre-
rogat iva non apparifce ; egli é certo che i 
p i u g r a n d i , i piu ant ichi , ed aífoluti M o -
n a r c h i , come quelli di Babilonia , d i Per-
fia , d ' A í ñ r i a , d ' E g i t t o , d i Macedonia , 
& c . furono ch iamat i col nome d i Re , i n 
t u t t e le l ingueantiche e modcrne. V e d i R E . 
V i e n difputato , fe gT Imperadori abbiano , 
o no , i l poter di difporre del t i t o lo r e g i o . 
El v e r o , che fi fono qualche volta addott i 
da s é , ad erigere de' r e g n i ; e cosí i n fat-
t i dicefi , che fieno ftate a queüa d igni ta 
inalzate la Boemia c la Polonia : cosí anco
r a , V Imperador Car io l ' A r d i t o , nelT anno 
877. diede la Provcnza a Bofone, met ten-
d o g ü i n capo i l diadema, e decretando che 
fofle chiamato Re ; ut more prifcorum Impe-
ratorum regibus videtur dominari . 

A g g i u g n i , che i l fu /w/ j e r^or^ Leopoldo 
erc í íe la PruíTia Ducale i n Regno , a favor 
del!' Elettore di Brandenburgh ; e quantun-
que diverfi Re d' Europa ricufaífero , per 
qualche t e m p o , d i riconofcerlo come t a l e , 
p u r é col T r a t t a t o d i U t r c c h t del 1712 v i 
eondifcefero t u t t i . 

N e l l ' Or iente , i l t i t o lo e la quali ta d ' 
Imperadore fono piíi frequenti che tra n o i : 
cosí i Principi fovrani della Ch ina , del 
Gtapone , del M o g o l , della Perfia, & c . fo
no t u t t i Imperatoria delia C h i n a , del G i a -
p o n e , & c . 

N c l l ' Occidente, i l t i to lo é ñ a t o lungo 
tempo rif tret to *%f Imp&aAm áiQtrtmmz , 
I I pr jmo xhc lo ponb fu Car io M a g n o , 
a cui fu confento i l t i to lo d' Imperatore dal 
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Papa Lcone I I I . beoché ne aveífe diauzi 
t u t t o i l potere . 

N e i l ' a n n o 1725 , i l Czar d¡ Mofcovia af-
funfe i l t i t o lo & Imperatore d i tut ta la R u f ' 
f i a ; e procurb d 'e í fere tale riconofeiuto 
dalla maggior parte de' Principi , e dellc 
R e p u b b Ü c h e d ' E u r o p a . 

L ' a u t o r i t a d:!! ' Imperator di Gsrraania » 
fop rag l iS t a t i d e l l ' I m p e r o , confiíte , i 0 . N e l 
prefiedere alie diete I raper ia l i , e nell 'avere 
i n quelle una voce negativa : cosí che i l 
fuo voto folo pub i m p e d i r é tu t te le r i f o -
luz ioni della die ta . 2 ° . I n quanto che t u t 
t i i Pr inc ip i e Stati d i C e r m a i i i a , fonoob-
bl iga t i di fargli omaggio , e d i g i u r a r g ü 
fcde l ta . 3o. Che egli od f fuoi Generah , 
h ¡̂ua,o i l d i r i t t o di comandare alie forze 
uoite di t u t t i i Principi dell ' I m p e r o . 40. 
C h ' egli riceve una fpezie di t r i bu to da t u t 
t i i Pr incipi e Stati del l ' I m p e r o , chiamato 
i l M e f e R o m m o . — Quanto al r i raanentc , 
non v ' é d ' a n n e í f o al fuo t i t o lo pur un 
piede di té r ra , non che un piccolo t e r r i 
t o r io . 

I R e d i Francia furono pur chiamat i I w -
peratori nel tempo che regnarono coi lo ra 
figüuoli , i quai i venian da lo ro aflfociati 
alia Corona : cosí U g o Capeto avendofi af-
fociato i l fuo fighuolo Roberto , prefe i l 
t i t o l o d' Imperatore ; e Roberto , queilo d i 
R e . Sotto i quai t i t o l i vengono mentova t i 
nella Storia del Conc i l i o di Rherns , da 
Gerber to , & c . I l Re Roberto é al tresí chia
mato Imperadore dei Francefi da Helgau dt 
F i e u n . Ludovico C r a í f o , avendo a f íoc ia to 
i l fuo figliuolo , fece la fleífa cofa . N e l 
p r i m ó reg i í l ro delle Carte del R e , f o l . i ó ó 
trovanfi lettere di Lodovico C r a í f o , i n data 
del 1 r i ó , a favor di Raimondo Vefcovo d i 
Mague l lona , dove ei fi chiama , Ludovicus t 
D e i ordinante providentia Francomm Impera
tor A u g u j i u í . 

I Re d ' Ingh i l t e r r a ebbero né piíi n é m e -
no anticamente iJ t i t o l o d' Imperatori ; co
me appare da una Carta del Re Edgaro : 
Ego Edgarus Anglorum Baftleui \ omhium-
que rerum Infulnrum Oceani qu¿e B ú t a n m a m 
ctrcumjacent, & c . Imperator & Dominus . — 
Agg iugn i , che noi d i c i amo , che i l Re d ' I n g h i l -
terra omnem h^bet potejiatem i n regno fuo , 
quam Imperator vendicat in Imperio y ond' é 
che la Corona d' Inghi l ter ra é ftata gia da 
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lungo tempo dichiarata i n Parlamento una 
Corona impcr ia l e . 

IMPERATORE Ele t to . V e d i E L E T T O . 
I M P E R A T R I C E , Impera t r ix , i l femrai-

n ino tí Imper atore ; e s'applica o alia mo-
glie d 'un Impcratore , o ad una feramina 
che regge fola un I m p e r o , con tut ta l ' au -
t o r i í a d' un Impcratore : c o m e , al noftro 
tempo , 1' Imper a trice della Ruffia . V e d i I M 
PER ATORE, R E G I N A , &C. 

IMPER A T R I C E , nell ' antica Poefia France-
f e , era una fpezie particolare di R i m a , co
sí denominata per e c c e ü e n z a . Ved i R I M A . 

La R i m a í m p e r a t r i c e , rime emperiere , 
era come una R i m a coronata , dove la fil
iaba che facea la r i m a , era immediatamen
te preceduta da altre due fillabe fimiii , 
delP ifleíTa terminazione , lo che facea una 
fpezie d' Eco , c h i a m a í o ¡a tríplice corona } 
e che , a feorno della Nazione ( come alcu-
n i de' loro fíeffi A u t o r i s 'cfprirnono ) dai lo
ro m i g l i o r i poeti ant ichi era tenuta per una 
fíupenda bellezza , ed eccellenza . 

I I P . Mourgues , nel fuo T ra t t a t o della Poe-
íia Francefe, ci da un efempio raolto adat-
to per farci difprezzare i l gufto mifcrabile 
d i quel fecolo, che non conofcea maniera 
d i fpiegare che i l mondo é i m p u r o , e fog-
getto a carabiamento , p iu be l la , che col 
d i ré 

Qu eí tu qu un immonde monde ^ onde. 
I M P E R F E T T O , o Imperfette Piante , 

apprc í ío i Botanici fono quellc che o realmen
te mancano del fiorc e del f e m é , oppur íi 
fuppongono m á n c a m e ; pe rché né fior né 
femé s' é per anche feoperto in molte d' cf-
fe . V e d i PÍANTA , S E M E , FIORE , & c . 

M . Ray le diftingue , relativamente ai 
luoghi dove nafeono o crefeono, in I . ¿ i c -
quatichs, o fia quelle che vengono nell ' ac-
qua : e quefie , i 0 , o nel mare , ed al lor 
fon chiaraate piante mar ine; le quati fono o 
di dura e pietrofa c o n f i ñ e n z a , come i coral-
l i , e le cora l l ine ; o porofa, cioé piti mol le 
ed erbacca. D i quefte akune fono fimiü a l l ' 
erbe, c fon di due fpezie; le piu g rand i , e 
caulifere, come i l fucus; le roinon , come 
F a l g a : le altre hanno piu dell ' apparenza 
del mufeus, o fungus, come la fpongia . z0. 
O nell'acqua doice , c q u e ü e o non hanno 
f o g l i e , ma fono capillacee , come le con-
fe rv íe ; o le loro foglie fon divife i n trepar-
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t i , come la lens paluftris , o lent ícuia pa, 
l u í l r i s . 

I L Piante Imperfette ^ che crefeono in ter
reno afciutto ; que í l e dividonfi , ( i 0 . ) i n 
quelle che hanno fofianza o legnofa , o car-
nofa \ e q u e ü e hanno appena nicnte di co-
mune colle piante perfette j né i l verde co
lore erbaceo, né la tefiura dell 'erbe , né fia
re , né f e m é , né foglia , propriamente par
lando; come fono t u t t i i f u n g h i , che I o . o 
crefeono fopra g l i a lbe r i , e pero chiamanfx 
arborei •> come i l fungus lar ic is , c h i a m a í o 
agárico , ed ¡1 fungus f ambuc i . (20) , o su la 
t é r r a , e quefli o eauliferi , con tefie o la-
mellate o porofe di fot to , o fenza gambi , 
come le pezicos di P l i n i o , cd i l fungus pul -
verulentus, i l crepitus lupi & c . (30.) o fot-
terranei come i tubera t é r r a s , o fia i t a r tu -
f o l i . ( 4 0 . ) in quelle che hanno piu teñera 
e piu fecca confifienza, e piu foraigliante a 
queila de l l ' e rbe ; delle quali alcune fono i n 
fierne e caulifere e ramofe, come i mu fe i : 
altre fono fenza gambi o ped icu l i , a t t a c c a í e 
come una crofta alia fuperfizie della té r ra , 
delle ptetre , degli a l be r i , o del legno; co
me i l lichen t e r re f l r i s , e arboreus. 
• IMPERFETTO T e m p o , ne l l aGrammat i ca , 

fignifica un tempo indefinito tra i l prefentc 
e i l p a í f a t o , come , lo infegnava , ¿0 afcol-
t a v a . Ved i T E M P O . 

IMPERFETTI F i o r i , fono quell i che man
cano di p e í a l a , o fog l ie ; quindi anco chis
ma t i ape ta l i , e flaminei. Ved i F I O R E , PE-
T A L A , & c . 

IMPERFETTI numeri , nell ' a r i t m é t i c a , fo
no q u e l l i , le parti aliquote de'quali prefe af-
fieme, non fanno i l giuflo numero fieífo, 
ma o ne decadono, nel qual cafo fono chia-
mat i numeri deficienti, o lo foverchiano, ed 
allor fon det t i abbondanti. Ved i N U M E Í D , 
D E F I C I E N T E , e ABBONDANTE. 

IMPERFETTI m i j i i . Ved i M I S T O . 
I M P E R I A L E , cofa che appastiene a un 

Impc ra to r e , o a l l ' Impe ro . Vedi IMPERA-
T O R E . I M P E R I O . 

COSÍ d i c i amo , fuá Impértale Maef ia , la 
corona I m p é r t a l e , le a rmi Imper ia l i , & c . 

Corona I M P E R I A L E . V e d i i ' a r t i co lo CO
RONA . 

Camera I M P E R I A L E , é una Corte o T r i -
bunale fovrano , í h b i i i t o per g l i aífari de
g l i Stati iramediati dell ' I m p e r o . 

C i t t l 
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C i t t h I M P E R I A L I , nella Germania , fono 

quelle che non riconofcono aitro capo fe non 
1'Imperatore • Vedi C I T T A % e L I B E R O . 

Quefte fono una fpexie d i piccole Repub-
bliche ; i l principale raagiftrato delle quah 
fa omaggio a l f Imperatore , e g l i paga i l me-
fe Romano ; ma pcgH a!m c o n t i , e nell 
a m m i n i ñ r a z i o n e della G i u ü i z i a , i l m a g i f i r a -

to é Sovrano. 
Le Ci t ta Imperiali hanno i l d i n í t o di bat-

ter moneta, e di mantener truppe , e aver 
piazzc fortifícate : i loro deputati a í l i i iono 
aj!e diete I m p e r i a l i ^ dove fono divife ¡n 
due r a m i , q u e ü o del R e n o , e queilo di Sua-
b ia . —- Del primo ve n 'erano un tempo 
ven t idue , e trentafette del fecondo ; ma 
i n oggi fono in t u t t e , quaranta o í t o . V e 
di D I E T A . ^ 

IMPERIALE Die ta , é un ' affemblea , o 
una convenzione di tu t í i g l i S t a í i dell ' I m 
perio . Vedi D I E T A . 

Continuamente fí tiene in Ratisbona ; do-
ve 1' Imperatore , o in per fon a , o per lofuo 
C o n i m i f f a r i o ; g l i E l e t t o r i , i Pr incipi Seco-
la r i cd Ecc le f i a í i i c i , i P re la t i , le Pr inc ipe í -
fe , i C o n t i , e i deputati delJe C i t t a Impe-

. r i a l i intervengono . 
La D ie t a é divifa i n tre Col legj , che fo

no que lü degli E l e t t o r i , d e ' P r i n c i p i , c del
le C u t a . — G l i Elet tor i foli forma no i l 
p r i m o ; i ! fecondo confta di P r i n c i p i , di Pre
l a t i , di P r inc ipe í f e , e di Con t i ; ed i l ter-
zo di.'i deputati delle C i t t a I m p e r i a l i . 

C i a í c u n Coilegio ha i l fuo Direttore , che 
prefiede nclle Con ful te : V Elettore di M a -
gonza , nel Coliegio degli E l e t t o r i ; i ' A r c i -
vefcovo di Salisburgo, in quello de' Pr inci 
p i ; e i l deputato della C i t t a di Co lon ia , 
i n quello delle C i t t a . 

Ne l la D i c t a , ciafcun Principato ha un 
voto ; ma t u t t i i Prelati ( cosí chiamano 
g l i Abba t i , e i Prepofli d e l l ' I m p e r o ) han-
no due fol i v o í i , e t u t t i i C o n t i q u a t í r o . 

Abbenché i tre Collegj s 'accordmo, non 
cftante 1' imperatore ha una voce negati
va : quando ancor' egli confente , la n í o l u -
zione paífa in legge , che obbliga t u t t i g l i 
Stati d e l l ' I m p e r i o , immedia t i , e m e d i a t i . 
Ved i RECESSUS Impertí. 

IMPERIALI Medaglie . Ved i 1' Ar t i co lo 
MEDAGLIA . 

I i M P E R I Í Rcccjfus. Vedi i ' A r t i c o l o Re-
Ci'ssus I m p e r i i . 

Tomo I V , 
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I M P E R I O , i l T e r r i t o r i o , e V eftefa d i 

térra , fotto^ il comando , e la g iur isdi -
zione di un Imperatore . Vedi IMPERA
TORE . 

N o i diciamo , 1' Imperio R .omano, F j ^ -
perio d ' O r i e n t e , VImperio d 'Occidente , o 
i ' Imperio Occidentale , 1' Imperio del G r a n 
Mogolíf , & c . Vedi ROMANO, &C. 

T á c i t o oíferva di G a í b a , che t u t í o ¡l m o n 
do 1' averebbe giudicato degno dell ' Impe
rio , eziandio fe non foífe ftato mai I m p e 
ra tore . G l i antiquarj dift inguono tra le me
daglie á é i ' a l t o o antico , e quelle del ¿ajjo 
Impero . — I curiofi folaraente prezzano 
quelle dell ' a l to o piü r imoto Impero , che 
comincia da Cefare, o da A u g u í l o , e fini-
fce nel l ' anno di C r i í i o z ó o . Ved i M E 
DAGLIA . 

11 bajjo Imperio comprende quafi 1200 an-
n i , contando íin alia diftruzione di C o -
í l a n t i n o p o l i , feguita nel 1453. —- C o m u * 
nemente fi d i f í inguono due Eta , o Perio-
di , del bajjo Impero : i l p r imo cominc ia 
dove termina Tant ico o alto I m p e r i o , c i o é 
da Aurel iano , e finifce in AnaftaGa , i n -
chiudendo 200 anni ; i l fecondo cominc ia 
da A n a í h f i o , e termina ne 'Pa leo loghi , che 
inchiude 1000 a n n i . V e d i M E D A G L I A . 

I M P E R I O , O 1'IMPERIO , ufato a í fo lu ta-
mente , e fenza alcuna giunta , fígnifica P 
Imperio di Gc rman ia , altresi ch iamato , ne-
gl i a t t i g iur idic i , e neilc Leggi , i l Santa 
Romano Impero ; S. R. I . q. d. Sacrum I m -
perium Romanum; che coltituifce quel che 
altramente chiamafi i l corpo Germánico . 

V Imperio ebbe i l fuo pr incipio nel I X . 
S e c ó l o ; Cario Magno eífendo ñ a t o creato 
p r imo Imperado re da Papa Leone I I I . che 
mife la corona fulla di luí tefta neila Chie-
fa di San Pietro nel giorno di N a t a í e del l ' 
anno 800. 

G l i A u t o r i fono ambigui , e non fanno 
benc , fotto qua! forma di governo s' ab-
bia a metter V Imperio : alcuni vogliono 
che fia uno ñ a t o Monarchico , a cagione 
che t u t t i i membr i di eíío fono obbl igat i 
a chiedere 1 ' invclfi tura dei loro Stati dalT 
Impera to re , e p re tb rg l i giuramento d i fe-
de l ta . Ved i I M P E R A T O R E . 

A U r i foftengono che fia una Repubbli-
ca , od uno Stato Arif tocrat ico , a cagione 
che t u t í i i fuoi membr i non poífono r i f o l -
vere o determinare cofa alcuna , fenza i 
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v o t i concorrenti de' P r inc ip i : s' aggkigne ? 
che fe dimandano 1 ' i n v e ñ i t u r a , e fegiura-
no fedelta al! ' Imperatore , lo fan come al 
capo deiia Repubblica , ed in neme d c ü a 
Kepubblica , e noR nel fue proprio : appunto 
come in Vinegia , ogni cofa é t r an fa í t a e fpc-
di ta nel nome del D c g e . Ved i D O G E . 

Finalmente a l t r i vogiiono che 1' Imperio 
fia uno S t a í o Monarcho-arif locratico , c ioé 
un r r i f i o d i Monarch ia e d' ariftocrszia ; 
i m p e r o c c h é quantunque 1' Imperatore , i n 
m o l í i caíi , paia adoperare fovranamcnte , 
nul lndimeno i fu o i decreti e le fue r i f o iu -
í i o n i non hanno forza , nel cafo che g l i 
Stati neghino di confermarle. 

I n f o m m a noi p i u t i o ü o fceglieremmo d i 
chiarnarlo uno S t a í o A r i ñ o - D e m o c r á t i c o , 
a cagione che la Die ta , i n cui é ripoOa 
la Sovranita , é cempofta di P r i n c i p i , e de' 
D i p u t a t i d e l l e C i t t a ; & é divi fa i n tre or-
dini , o corpi , chiamati Collegf ; cioé i l 
Coi legio degii E l e t t o r i , i l Col legio de' P r in 
c i p i , ed i i Collegio d c l l e C i t t a . V e d i C O L 
LEGIO . 

N o i d ic iam , D ic t a dc l l ' Imper io , Feudi 
ce l l ' Imper io , Pr incipi dc l l ' Imperio, Stati o 
Beni dell ' Imperio , raembri dell ' Imperio , 
capitolazioni ú t \YImper io , r ec t í í u s dell ' I m 
perio , & c . V e d i D I E T A , C I R C O L O , F E U 
DO , B A N , I RINCIPE , CAPÍTOLAZIONE , 
KECESSUS , & c . 

G l i Stati de IT Imperio fono di duefpezie , 
w e d i a t i , e immediat i . — - G l i Stati immedia-
t i , o quelli che dipendono immediatamen
te ó i \VImper io , íi r ipartifeono di nuovo 
i n due f a i t e ; i p r i m i fon quel l i che han-
no Sede, c Voce nella Dic ta Imperiale : i 
fecondi non 1'hanno . — G l i Stat i mediati 
fono quel l i che dipendono dagl' i m m e d i a t i , 
o che fon í ubo rd ina t i ad e f f i . 

G l i Stat i che ora compongor.^ VImperio ^ 
fono i Pr inc ip i dcl l ' Imper io , i C o n t i dell ' 
Imperio , i l ibe r i Ba rón i del l ' Imperio , i 
Prelati del l ' Imperio, le Pr inc ipe í fe , o Á b -
badcíT'e dell ' Imperio , i N o b i l i dell ' Imperio , 
e le C i t t a I m p e r i a l i . 

1 M P E R S C R Ü T A B I L E , nella T e o l o g í a , 
e un termine ordinariamente intefo dei Se-
crc t i od Arcan i dclla Providcnza , e ele'De
cre t i o Giud iz j di D i o , che non pcífono ef-
fere r intracciat i o penctrati dal i 'umana ra-
Clon 

I ? - E R S O N A L E Veréoy neiia Gramma-
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t ica, é quello che s'adopera folamente nel
la terza perfona fingolare; come eportet, 
cet, & c , 

I M P E R V I O , una cofa che non fi pub 
paífare per mezzo , o pervadere ; fia a ca
gione della ftrettezza d e ' f u o i p o r i , o fia per 
la particolare configurazione delle fue p a r t i í 
Ved i PORO, PENETRAZIONE , & c . 

I M P E T I G I N E , Impetigo , nella M e d í -
c iña , un ' alprezza e immondezza eflrema 
della pelle , accompagnata da pizzicore eda 
copia d ' ulcerette , o c r o ñ e . 

N e l qual fenfo Vimpetige coincide col //-
chen , colla volatica , e mentagra . V e d i 
L l C H E N . 

V Impetigo é una fpezie d i fecca, prur i -
gioofa icabie , i n cui le fquame, o le crc-
í le fi fuccedono adagio e infenfibilmente ; 
provenendo da umor i corrofivi fa l in i git ta-
t i o sbucati fu l l ' e í lc r ior circonferenza del 
co rpo , cosí che le parti interne ne fono al-
l e v i a t e . V e d i S C A B B I A , P R U R I T O , & c . 

El divifa i n mit is o benigna, laquale non 
é accompagnata da aicuna raalignita ; e 
fe ra , fcvera, che s'accofla alia lepra . Ve
di LEPRA . i 

I M P E T O , Impetus , nella Meccanica . 
V e d i MOMENTUM , e MOZIONE. 

IMPETO Paracemrico . Ved i l ' A r t i c o l o PA-
RAGENTRICO. 

I M P E T R A Z J O N E , 1'atto di ottenere 
una cofa per inch ie í ia o preghiera . Vedi 
PREGHIERA , O R A Z I O N E , &C. 

IMPETRAZIONE piü particolarmentc t ro
va fi ne' noftri Statut i nel fenfo di ottenere 
innanzi tempo Bencf iz j , ed ufi? j Ecclefiafti-
ci i n Inghi l ter ra dalla Cor te di Roma , t 
quali appartenevano alia difpofizione del 
R e , e d ' a l t r i patroni la ici del Regno . V e 
di PROVISIONE , & c . 

I M P I A S T R 0 * , E M n A A 2 T P 0 2 , una 
medicina di confiÜcnza falda e g lu t ino fa , 
comporta d i diverf i ingredienti femplici , 
che fi siarga e fi d i f i e n d e fulla pelle o fulla 
t e l a , e s'applica e í l e r n a m e n t e . 

* L a parola e forma ta dal Greco , zuirxar-
Tu-/ , m e t r e r e o tare in m a f i a , o fopra 
unge re ; a cauja che / ' i rop ia f l ro e fat
to d i varié fpezie d i droghe femplici , 
mefcolate e ridotte in una maffa tenace j 
o perche cuepre tutto i l pezzo d i tela o 
d i pelle , da applicarfi su la parte af-
f e t t a . 

GIV1 
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G? impiajlri [] adunanooformano in cor-

po forte íülido , acc iocché re í tando lungo 
tempo fulla par te , g l ' ingredienti raedicina-
H / d e ' q u a h egli é c o m p o í l o , abbiano ab-
baftanfa luogo e tempo per produrre i l loro 
cffet to . . 

Le Droghe , adoperate per daré corpo e 
c o n f i í k n z a agí ' ¿mpiajlr i¿ fono d ordinario 
cera, pece , gomme , g r a í l i , h targ .no , ed al-
t re preparación, ái p i o m b o . _ , 

V i ha ácgV impia j in di vane ipe i ie , e 
ufati con diverfe intenzioni : impia / i r i ñ o -
joach ic i , cefalici , fíiptici, hepat ic i , diafo-
r e t i c i , r i f o l u t i v i , de te r f iv i , e m o l l i e n t i , m-
carna t iv i , a í t r i n g e n t i , c o f i g l u t i n s t i v i , & c . 

I p i ü ufuaü , fono quei di diapalraa , e 
diachylon , V emplajirum po lychrc í lon , i l d i -
v i n u m , i l manus D c i , i l m a g n é t i c o , di zaf-
í c r a n o , de ranis , & c . 

I M P L A N T A Z I O N E , IMPLANTATIO , 
una delle fei fpf zie di transplantazione , úfa
te da alcuni per la cura í impa t ica di cer t i 
m a l i . Vedi TRANSPLANTATÍO . 

V implantazione fi fa con metiere delle 
p ian te , o almeno le radici delle piante , in 
un fondo o terreno p r e p á r a t e a tal uopo , 
e i r n g a í o con quel l ' acqua onde i l p a l í e n t e , 
t foli to lavar f i . Co! qual niezzo , preten
ded , che la malatt ia fi trasfenfea nella 
p l an ta . —Se la planta m u o r e , avauti che 
la cura fia perfezionata , a cagion delle 
r m l e qual.tadi ch' ella ha imbevute , deb-
bonfi aitre piante metter nel terreno in 
luogo di eífa , e continuare c.b che fi é 
farro nella prima . 

I M P L I C A R E Contradizione , una frafe 
adoprata dai Füoíofi , parlando deii ' oggetto 
dell ' onnipotenza d i v i n a . 

D i o pub fare ogni cofa che non implica 
contradizione procedente da D i o : per lo che 
non s' iutende una relazione dell ' azione 
col l 'efecut ivo potere di D i o ; m e r e c c h é d i -
re che Dio con quetlo potere puo fare tu t to 
quel che non implica contradizione proceden
te da quefto potere, farebbe folamente d i -
re che Dio pub fare quelio che puo fare. —• 
l n quefta propofi/iune adunque s' accenna 
upa relazione agU a l t r i a t t r ibu t i , e perfe-
x i o n i femplici di D io : C o s í , D i o pub fare 
l u t t o q u e l che non implica contradizione con 
alcimi al t r i de' fu o i a t t r i b u t i . Per efempio , 
es noa pub a t t d h r e una re l igión faifa colla 
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fuá parola , o con m i r a c o l o , perché que l io r í -
pugna alia fuá bonta e v e r i t a . 

M a perché tutte íe cofe che im plica no 
contradizione , non poí íbno di r f i avere ua 
tal rifpetto agli a t t r i bu t i di D i o ; pe re ib d i -
r c m piu generalmente, che queíle cofe i m • 
plicano contradizione , le quali involgono con-
trarieta dai t e r m i n i , o dall'oggetto. Impe-
rocché due fono i r equ i l l t i per l ' effere d i 
qualche cofa; Tuno per parte dell 'agente , 
c ioé un poter di operare; l ' a l t ro per par
te del paziente o dell ' oggetto , c ioé la non-
refiftenza . — Per difetto della prima condi-
z i o n e , v i fono raigliaia di cofe che no i noa 
poí f iam fare ; e per difetto della feconda con-
dizione , v i fon mol te cofe che D i o far 
non p u b : imperocché quelio che quando é 
a í í e r m a t o , é non o í lan te Regato , é né piu né 
meno impoffibile . Ved i IMPOSSIBILE . 

I M P L I C I T O * , una cofa t á c i t a m e n t e 
comprefa , o f o t t ' i n t e f a ; cioe con tenu ta ia 
un difeorfo , in una claufola , o p ropoí i -
zionc , non i n t e rmin i efpreíTi , ma folo 
per induzione e per confeguenza. V e d i I M 
PLICARE . 

* L a parola h La t ina , da in , e 
p l i c o . *" 

IMPLÍCITA Feds. Ved i FEDE . 
IMPLÍCITA Condiziom . Ved i CONDI-

Z I O N E . 
I M P O R T A Z I O N E , l ' a t to di portar ' 

entro , o introdurre mercanzie da paeí l 
í k a n i e r i . D ic l amo anche Entra ta . V e d i 
EsPORTAZIONE. 

I M P O S I Z I O N E delk mani , un ' azione 
Eccieí iaí l ica , con cu i fi coufcr i ícc o tras-
mette i l potere d 'a í fo lvere & c . Ved i C H Í -
ROTONI A , e MANÍ . 

L' Impojizion delle mani fu una c e r i m o n i i 
Giuda ica , introdotta , non per a u t o n t k d i -
v .na , ma per coftume ; eífendo cofa con-
fueta tra g!i Ebrei , fempre che facean' 
orazione a D i o , metiere le loro mani su 
la t e ñ a . 

I I no í l ro Salvatore oíTervb l ' iftefTo co-
í l u r n e , e quando dava la fuá benedizione 
ai f anc iu l i i , e quando curava gl1 ín fe rmi ; 
aggiungendo un'oraztone alia cenmonia . — 
G l i Appoí lol i parimente mettevan le mani 
íopra q u e l l i , ai quai comunic^vano loSp i -
r i t o Santo. — I P r t t i o l í e rvavano í*ífte£fo 
cof lume, quando qua í cheduno era r iceyuto 
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n e l loro corpo. — E gl i flcíTi Appof io l i fo-
í l encvano Y impofizione delle WÍZWÍ di n u o v o , 
ogni vol ta che intraprendevano qualche 
r u o v o difegno . — N e l l a Chiefa antica , 
r i m p o í u i o n delle m a n í fi praticava czian-
dio su le pe r íone che fi mari tavano , lo 
che tu t tor fi oíTerva da gl i Ab i í í i n i . Ved i 
M A T R I M O N I O . 

M a qucflo t e r m i n e , che , neila íua figni-
í c a z i o n e o r i g í n a l e , é gené ra l e , rií lrignefi 
da l i ' ufo , a queila impofizione che praticafi 
n e l i ' Ordinazione . — Spanemio ha fcr i t to 
u n T r a t t a t o de Impofttionc manunm', c T r i -
benhorio e Braunio hanno fatto lo fleíío . 
V e d i ORDINAZIONE . 

IMPOSÍZIONE é anco una fpezic di tra-
piantazione praticata per la cura di cer-
t i morb i . V e d i T R A N S P L A N T A Z I O -
K E . 

Compiefi con pígl iare un poco dello fpi-
j i t o o deir c í c r e m e n t o impian ta to di quella 
parte ch' é affetta , o un poco d'arabedue , e 
por lo in un aibero o in una pianta , tra 
la f cona cd i l l egno , dopo di che fi cuo-
pre c ferra con melma , o l i m o . I n luogo 
d i c i b , alcuni fanno un buco nell ' albero 
con un fucchidlo ; e chiudendo i l foro di 
Jbel nuovo con un turacciolo deH'iíicffo le
gno , lo ricuoprono con melma . — Se fi 
vuol che T cffetto d u r i , fi fcegÜe un aibe
ro che abbia lunga vita , come, una quer
r í a . Se fi brama che i ' effctto fia p reño , 
íi fceglie un albero che crefce p re í l amen-
te ; nel qual u l t imo cafo, la materia che 
íe rve per médium della transplantazione, fi 
dee cavar fuori dali ' albero fubito che T cf
fet to é fcguito , perché la troppo grande 
alterazione dello fpir i to o dc l i ' efcremento , 
potrebbe eíícre di qualche pregiudizio al pa-
z i c n t e . 

I M P O S S I B I L E , quello che non pub farfi . 
V e d i POSSIBILE. 

Una propofizione dicefi c fie re Impoffibi-
l e , a l lo rché contiene due idee che i ' una 1' 
altra fcambievolmente diftruggonfi , e che 
non poífono ned t fíe re concepite , ncd eííere 
infierne unitc nell ' i n t e l l e t t o . 

C o s í é impoffibi le che un circolo fia un 
quadrato ; perché concepiamo chiaramente 
che la quadratura , e la rotondita fi d i -
•firuggono ira cíTej per la contraricta della 
loro figura. 
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V i fono due fpezie á'impojjibilith ; fifica , 

e morale, 
IUVOSSIBILITA* F i f i c a , é quello che non 

pub farfi dalle v i r t ü o potenze della natura . 
V e d i POSSIBILITA' . 

U n a cofa é moralmente IMPOSSIBILE , 
quando di fuá propria natura é poffihtlc bcn-
si , ma perb é da tante difficolta accompa-
gnata , che , confiderate tut te le cofe , ella 
sppare impoffibUe. Vedi MOR ALE . — C o s í é 
moralmente impcff.bile , che t u t t i g l i uomi-
n i fieno v i r t u o í i , o che uno g i t t i 1'ifieflo 
numero con tre dadi cento volte fucceífi-
vamente . — Ogni cofa contraria al deco
ro ed al buon fcafo , dicefi puré cííer ira-
pojjibile , appre í ío coloro che ragionano o 
argomentano da luoghi moral i ; cosí i G i u -
reconfulti dicono , Omne tur pe impoffibile : 
Quelle condizioni fono impoffibiü , che i l 
buon fenfo e i l decoro non permetton che 
fi facciano , benché i n fe fltíTe poíTibilifll-
rae per coloro che non han riguardo s i buon 
í̂ 3 n f"o Se c 

I M P O S T A T U R E , nel l ' Ingle fe B u t -
ments * , ne l i 'Arch i t e t t u r a fono quegü fiipi-
í i , p u a t e l l i , o r e g g i t o r i , fopra i quali , od 
si quali pofano o s' appoggiano i piedi de-
g i i a r c h i . 

* La parola butment viene dal Francefe 
bouter , terminare su qualche cofa \ o 
piuttojlo ii.í bu íe r , puntellare , folcire. 

IM POS TATÚ RE , o Impojie , neli 'A rchi te í -
t u r a , fono puré le cirac o tefte di p i la í l r i , 
che- fofiengono archi . Vedi CAPÍTELLO , 
ed ARCO . Ved i puré Tav. A>-cbit. l ig . z ó . 
l i t . d. fig. 40, 

Un Impoftatura é una fpezie di p ü n t h o , 
o d i piccola cornice che corona o copre un 
mi í í i c c io cii pie tra , o di p i l a i i io , e foftie-
ne la prima pie tra , donde coraincia un arco 
od una v o l t a . 

Le Impojiature fi fan conformi aí l o ro r -
dirü r i ípe t t iv i . •—Quella del! 'ordioe Tofca-
no é rojamente un pi intho ; qnella del D o -
rico, ha due faccie c o r ó n a t e ; quella del Jó 
nico , un gocciolatoio fopra le due faccie 
& c . la Cor in t i a e la Cotnpoí ica hanno un 
gocc io la to io , un f regio , ed a l t r i pezz i , o 
m e m b r i . . 

La projettura o fporío ácW Impofla non 
deve eccedere i l nudo o vivo del pi lal iro . —• 
Alcuae volte 1' In tavo la tma den' Ordine íte-

ve 
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ve per hnpofta dcH'arco; e quefto ha Paria 
di grande e di maeftofo. 

L ' Impo/Ia é una cofa eíTenziale a un 
buon ordine di Archi ter tura ; perocche fen-

d' effa, nei luogo dove la curva de!l ar
co s' un i ice coila perpendicolare del pila-
í i r o , pare che v i fia fempre una fpezie di 
g o m i t o . ,. . 

I M P O T E N Z A * i mancanza di forza , 
di potere, o di raezzi per efeguire una co
fa . Vedi P O T E R E . 

* Za parola e derivaba dalla prepofiztcne 
in , prejci p r iva t i vé , c p o t e n í i a , 
potere. 

T Teologi ed i Filofofi d i í l i n g u o n o due 
fpezie d ' i m p o í e n z a , naturale e morale. 1—• 
La prima é mancar di quaichc pr incipio 
fifico , neceífario ad una a z i o n e o el e ; 
quando ua EíTcre é a f ío lu tamente difet t ivo , 
o non l i be ro , ed in l iberta d 'operare. La 
fecunda fo lameníe inchiude una graodedif-
ficoha ; come un abito tone ai i ' operare 
i n contrario ; una p a í ü o n e violenta , una 
v e e m e n í e inclinazione , & c . -— Impotcnza , 
piít particolarmente fi piglia per una na
turale inabi i i ta al c o i t o , o alia generazio-
r e . Vedi C O I T O . I n quefto fenfo , )' i m 
potenza da alcuni ,0 dtfinifee una i n e t t i t u -
dine o iníufficienza nel mafchio; d' impre
gnare la femmina . V e d i ÍMPREGNA-
ZIONE . 

Le Decretal! d i í l inguono tre caufe o p i u í -
to í to fpezie d ' impotenza ; cioé f r i g idka , 
l igatura o fattucchieria , ed impotentia 
coeund 't . 

1 M P R E C A Z I O N E * , una maledizione , 
o un defíderio , che qualche male fucceda 
a i t ru i . 

* L a parola c derivata dal Latino in 5 
contra , e precari pregare . 

G i antichi avevano le loro Dee ch ía -
mate Imprecazioni, in Lat ino D i r á , c ioé 

'Deorum i r a , che íi credeva eífere P efecu-
t r i c i o casnefici delle malvage c o f e i e n z é . — 
Eran chiarnate D i r á nel Cielo , Fur ia ful 
la t a r a , Eumenidi ne l l ' Inferno . V e d i 
F U R Í A . 

I Romani non riconofcevano fuorché tre 
d i quefte Imprecazion^ ed i Greci d u e . — 
Le mvocavano, con preghiere e verfi , per 
ejlerminare i loro nemici 

I M P R E G N A Z I G N E » , Pcmiff.one del 
í eme del maichio nel c o i t o , per cui la íem-
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mina c o n c e p í f e e , o di ven ta grávida . Ved i 
CONCEZIONE, e PREGNEZZA. 

* L a parola e derivata dal Latino impre
gnare , da prcegnans, g r á v i d a . 

IMPREGNAZIONE fi adopera anche fígura-
tamentc nella Farmacia ; quando un i iquo-
re s'irabeve del fugo di qualche ai t rocorpo . 

C o s í un m e n í l r u o dicefí eífere impregnato 
d ' u n corpo di fc io l to i n e í f o , per quanto i 
fuoi pori fono atti a r icever io . 

I M P R E S A , é un termine che partico
larmente fi piglia in fenfo d' Emblema: ov-
vero d1 una rappre fen íaz ione di qualche cor
po naturale , con un m o t t o , o con una fen-
tenza applicaia in fenfo figurato, a pro d i 
qualche perfona & c . Vedi EMBLEMA. 

I n que í lo fenfo, la figura od i m m a g i n e , 
é chiamata i l corpo , ed i l mot to Vanima 
de l i ' Imprefa . 

U n ' hnprefa é una fpezie di metáfora , che 
rapprefenta un oggetto per mezzo di a l t r o , 
col quale ha qualche r a í fomigüanza . C o s í 
che un Imprefa é folamente vera quando 
contiene una fimilitudine m e t a f ó r i c a , e pub 
ella fteiTa efler r idotta in una comparazio-
ne . F ina lmen te , ella é una metá fo ra d i p i n 
t a , e vií ibile , e che fe r i ice i ' occhio . T u t -
te quede c i reoí lanze fi r ichirggono per un ' 
Imprefa ; e fenza e l le , una figura fa folo un 
geroglifico , ed un mot to folamente una 
í e n t e n z a . V e d i ALLUSIONE , METÁFORA, 
GEROGLIFICO, SIMILITUDINE , & c . 

I I P. Bouhours da una fpiegazione aecu-
rata delie Imprcfc, in un e í i r a t to i n fe r i t o 
nelie Mem. d i Trevcux . 

U n ' Imprefa , dic 'egl i , é un corapofla , 
od un aggregato di figure toite dalia na
tura e dalP a r t e , chiamate i i Corpo , e d i 
alcune poche parole adsttate alia ñ g u r a , 
chiamate V A n i m a . D i un tal compo í lo , 
foggiugne, non ci ferviamo per dinotare i i 
no í t ro penfiero, o in ten to , per v i a d i com-
parazione ; impe rocché la effenza deli ' I m 
prefa con filie in una comparazione , prcía 
dalla natura o d a l i ' a r t e , e fondata fopra una 
metá fo ra . 

Egli illuQra cib nel fegueníe eferapio : U n 
giovane nobile di gran coraggio , e di una 
grande ambizione , portava per Jw/?^/^ , ne!i 
u l t imo Carro fe! lo a'U Corte di Francia , un 
razzo gi t tato alto ne l l ' a r ia , con quefto mot
to I t a l i a n o , Poco d u r i , purchi n i innalzi ; 
lo che pare che efpor voglia quefto penfie-
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i c o d i í c o r í b : ficcorne i l r&zto fi folleva ad 
una grande a l t e i z a , ma dura poco tempo ; 
cosí a rae non importa di v i veré longa v i 
ta , pu rché a r r i v i aila glor ia ed a i i ' a l t ezza ; 
che appunto é una comparazione . V e d i 
COMPARAZIONE . 

Su t a i p i e d e , ux i lmprefa^ per d i r i í t ame t i -
ie definirla , é una dipinta me tá fo ra , o piut-
lof to , un enigma inverfo : i r ape rocché , do-
ve g l i cn igmi rapprefetuano la natura o 1' ar
te per mezzo di avvcniment i Storici , o di 
avventure favolofe , un ' Imprefa é una rap-
p r e í e n t a z i o n e d i qualitadi umane per mezzo 
d i corpi naturali o ar t i f iz iaü . 

C o s í , per efprimere i l carattere di L u i g i 
X I V . fu d ip in to un Solé , che , per quanto 
fia luminofo , ha pero piu di forza che di 
í p l e n d o r e . E per meglio determinare i l fen-
fo dell ' immagine a queda fignificazione , v ' 
é aggiunto i l raotto C a ñ i g l i a n o , maí v i r t u d 
que l u z . I ! m é r i t o perfonale d i M a r i a , Re
gina di Scozia, fu r app re fen t a ío con una me-
lagrana, aggiuntevi quefle parole , mon p r ix 
n efi pas de ma couronns; ed i l talento d' 
una per fon a Appof to l ica , che diventa ogni 
cofa per t u t t i , fu r app re f en t a ío con uno 
ípecch io , e le parole di S. Pao lo , ómnibus 
¡omnia. 

L ' Imprefe íl ufano fulle raonete , su i fi-
g i l l i , su g l i feudi , su gl i archi t r ionfal i , 
ne' fuochi ar t i f iziaü , ed ia altre raoQre o 
pompe folenni . Elleno fono quafi immagi -
i t i , acconciamente ed artifiziofamente rap-
prefentative del!e intraprefe e de' r i g i r i del-
i a guerra , dell ' araore, della pieta , dello 
fíudio, delía fortuna & c . 

1 Francefi fi fono fegnalati in quedo pro-
p o í k o , fpez ia lmen íe dopo i l tempo del Car
dinal M a z a r i n o , che avea una ftupenda fan-
safia, e gufto per le hnpnfe. 

G ! ' I t a l i a n i hanno r idot to la compo í í z ion 
ÁtW Imprefe in u n ' A r t e , e n ' h a n n o fpofle 
t fiífate le leggí e le rególe . Alcune delle 
pr inc ipa l i fono IO. Che non v i fia niente 
di moí í ruofo né di flravagante nelle 6gu-
?e ; niente di contrar io alia natura delle 
cofe , od alia comune opinione degli no-
sn in i . 2. Che non fieno accozzate figure, 
ie quali non hanno affim'ta o relazione V 
una alPaltra ; dovendo la me tá fo ra cífere 
fondata fopra qualche cofa di reale, e non 
Copra i l ca ío o 1' i romaginazione , falvo al-
cuac capriccicfe combiaaz icn i a d e t t a í c ncl-
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la M i t o l o g i a , che i l c o í l u m e e T a u t o r i t ^ 
de' Poeti han fat ío paífare per naturali . 
Che i l corpo umano non fi p igl i nelle I m -
prefe; perocché ci6 verrebbe a comparare 
1' uomo con fe fieíTo. 4. Che v i í i a u n a f p e -
zie d ' u n i t a nelle figure che compongono i l 
corpo ; non intendiarn gia , che v i debba 
foltanto effere una figura ; ma che , fe ve 
ne fon diverfe , abbiano una relazione e 
lubordinazione Tuna a l i ' a l t r a ; cosí che fie-
v i una principal figura dalla quale t u t t o i l 
refio dipende. A b b e n c h é ferapre i l men d i 
figure nel corpo del l ' Imprefa , ed i l men di 
confufíone in eíTe, rende piü perfetta V I m 
prefa e p iu elegante. 5, Che i l m o t t o , che 
ha da animar la figura , v i fi adatei e le 
convenga cosí efattamente , che non pofia 
fervire per a l c u n ' a l t r a . ó. N o n fi ha da no
minare cofa a lcuna, che gik appare a l l ' oc-
c h i o , e che vien addi tata dalla mera infpe-
z ione . 7. I I moto non dee efTere un fenío 
completo di per sé , i m p e r o c c h é avendo da 
fare un comporto con la figura , deve foja
mente effere una parte , e per confeguenza 
non dee fígnificare i l t u t t o . Se le parole 
fole hanno una fignificazione comple ta , v o i 
avete oramai una piena e di f i in ta nozionc 
indipendentemente dalla figura ; laddove ía 
fignificazione dee rifultare da t u t t ' e due . 
8. Quanto piu breve é i l m o t t o , tanto piíí 
é be ' lo ; ed una fofpenfione del fenfo , che 
lafeia qualcofa a congetturare , o indovina-
r e , é una delle grazie pr incipal i áú i* Impre* 
f a . Finalmente , fi reputa per un colpa 
fo r tuna to , quando le parole di uh^poeta ven-
gono applicate in un fenfo, cHe egü non ha 
mai fognato , e pur cosí adattatamente ap
p l ica te , che parrebbe effer cHeno fiate dec-
te colla fteíTa mira . 

I M P R E S S E Spezie . Ved i 1'articolo SPE-
Z I E . 

I M PRESS T O N E , neíla Filofofia , s' ap-
plica alia fpezie degli oggett i , che fi fup-
pongono far qualche fegno , veftigio o i m -
prefilone fopra i fenfi , fopra lo fp i r i to , e 
¡a m e m o r i a . Ved i SENSAZIONE . 

I Peripatetici dicono , che i corpi man
dan fuori da sé fpezie fimili ad efft; le qua
l i fpezie fono trasmeffe dai fetifi eflenori al 
fenforio comune : QueQ fpezie impi-effe 9 
effendo materiali e fenfibili v fon refe intel-
ligibsü dalT intel let to activo-, e quando fo
no cos í fp i n 1 u a' i 2 z a te,. c h ' 3 m a n fi efpreffx&m ft 

o f g l f 
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o fpezk efprejfe i come qud le che s' e í p r imo
no o fí formano d a U ' a l í r e . V e d i SPBZIE* 

IMPRESSIONE , s'ufa p a r i m e n t i , parlando 
delle edizioni di un l ibro , o del numero 
delle volte ch 'eg l i é í íato ñ a m p a t o . 

I I Signor Arnaldo ci afficura, che fi fono 
fatte p iu d i dugento mprejftom della Bibbia 
d i Lovanio i« un fecolo i e viene aflento 
che i l l ibro di T o m m a l o da Kcmpis deli 
Jmitaztone d i Crij lo , ha avute piíi impre f 

fioni di que^ c^c ^ono cor^ me^ ^0Po c^ 
e g ü comporto. Ved i L I B R O . 

Jmprejfione t u t u v o h a differifce da edizione : 
la prima , propriamente parlando , non i n -
chiude fe non quel che riguarda la ü a r a p a , 
la lettera , la ca r t a , i l m a r g i n e , la pagina, 
le d i ñ a n z e delle parole e delle righe , e ia 
difpofizione di quanto pub fare buonooca t -
t i v o effetto su l ' occh io : la feconda, oitre 
t u t t o q u e ñ o , comprende la cura del l 'edi to-
r e , i l qualc ha r i v e d u í o l ' e femplare , l ' ha 
corretto o aumenta to , aggiungendovi no te , 
t a v o l c , ed a l í re cofe fimili, c h ' e g l i h a g i u -
dicato poter c o n t r i b u i r é a rendere i l l ibro 
piu uti le e piu cor re t to . 

I n f a t t i , fpeffiíTimo la parola edizione fo-
l a m e n í e fi riferifce a queft' u l t ima parte ; 
«orne quando , parlando delle opere di Sant' 
Agof t ino , c i t iamo 1'edizione d 'Erasmo , g l i 
ed i to r i di Lovanio , i Padri Bened i t t i n i , & c . 
nel che non poniam mente a cib che coa-
cerne la ftampa, ma folo alia cu ra , ed alia 
fatica degli E d i t o r i . 

Pr ivi legio per i 'IMPRESSIONE . V e d i l'ar-
í i co lo PRIVILEGIO . 

I M P R I G I O N A M E N T O , lo flato d 'una 
perfona rif lret ta o privata della fuá l iberta , 
e t rat tenuta fotto i ' a l t r u i guardia e cuí lo-
dia . V e d i PRIGIONE , C A T T U R A , A R R E 
STO , & c . 

I M P R O P R I A T I O , l un termine u f a to , 
a l lorché le u t i l i t a e i p r o ñ í t í d i un b e n e ñ -
zio ccclefiaftico fono neile mani di un L a i c o . 

N e l qual fenfo , d iñ inguef i da appropria-
t i v i che ha l uogo , quando i prof i t t i d i un 
benefizio fon nelle mani di un Vefcovo , 
di un col legio, & c . benché i due t e r m i n i i n 
oggi s1 adoprino fpeíTo p r o m i í c u a m e n t e . D i 
ce fi che v i ficno 3845. impropriazior.i i n I n -
gh i i t e r r a . Vedi APPROPRIAZIONE . 

I M P R O P R I E T A ' , la q u a ü t a di una co
fa che non é a propofito , o che non con
viene . Ved i PROPRIO , e PROPRIETA . 

I G rammat i c i ofTervano tro fpezie d i fal
lí nel l inguaggio , /o/emwo , barbarismo, e 
Improprieta : U n improprieth fi c o m m e í t e 
quando una parola vien adoperata, la qualc 
non ha fignificazione propria . V e d i SOLE
CISMO , c BARBARISMO. 

I M P R O P R I O Moto . Ved i i ' a r t i c o b 
MOTO . 

I M P R O P R I E F m W , fono quelle che 
hanno i loro N u m e r a t o r i eguali ai lor deno
mina ton" , o piü g r and i . 

T a l i fono , «. gr. - f , H & c . V e d i N t x -
MERATORE. 

Quefte, propriamente parlando, non fono 
frazioni , ma o i n t e r i , o m i f l i numer i , e 
fono folamente meffi in forma di frazioni , 
aflSnc di f o m m a r l i , f o t t r a r l i , m o l t i p l i c a r l i , 
o dividerl i & c . Ved i FRAZIONI. 

I M P R O V I D E , nellaJLegge. V e d i QurA: 
IMPROVIDE. 

I M P U L S I V O , un termine Fiiofofico , 
app l i ca ío alT azione di un corpo che i m p e l -
le , o fpigne un altro . 

COSÍ i l braccio, d i c i a m o , che d ,̂ un mo
to impulfivo alia pietra ch'ei fcaglia . V e d i 
PROJETTILE . 

I M P U T A Z I O N E , un termine moka» 
ufato fra i T e o l o g i , alie vol te in un fen
fo buono ,< ed altre in un fenfo ca t t ivo r in 
quefio fecondo fenfo prended , a fignifica-
re , 1' addüífare a uno i l peccato ch ' é ñ a t o 
c o m m e í f o da un al tro . C o s í il peccato d* 
A d a m o é imputato a t u t t i i fu o i pof te r i ; ef-
fendo eglino divenuti per la d i l u i caduta , 
cosí rei negli occhi di D i o , come fe foffe-
ro eglino ííeííi c a d u t i , e portando il giuf to 
gafligo del di lu i pr imo d e l i t t o . V e d i Pec
cato ORIGÍNALE. 

Imputazione , ufata in fenfo buono , fígni-
£ c a l ' a t t r i bu i r e e da r é I ' a l t r u i g iuf l iz ia , o 
I ' a l t r u i m é r i t o . V e d i G I U S T I F I C A Z I O N E . 

C o s í la G iuÜiz i a d i Gesu Cr i f l o viene a 
noi imputa ta ; venendo a noi applicati i fuoi 
r n e r i t i , ed i l prezzo delle fue Paff ioni . 

L ' Imputazione de' me r i t i di C r i f l o non fi-
gn i f i ca , appre í ío i R i fo rmat i ,] fe non una 
giuftizia ct lr infeca, ia quale non c i fa vera
mente g i u f l i , ma folo apparir t a l i ; che pal-
l ia o afeonde i noftri peccati , raa non i i 
fcance l ía . 

Per quefla ragione , i C a t t o l i c i r inunzia-
no per lo piu a l l ' ufo della parola imputa
zione , ed aíferifeono che la grazia giuftiíi-

cante ? 
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cante, !a quale a p p ü c a a noi i m c r i t i d i Ge-
síi CriOo , non folamente cuopre i n o ñ r i 
peccati , ma ancor gl i fcancella ; che que-
ñ a grazia é in t r in íeca ed ine ren te , r inovan-
do affatto 1'uorao interiore , e rendendolo 
puro , e g i u ñ o per la giuí l iz ia di Gesü G r i f t o , 
c ioé per i i mer i t i della fuá morte e paffio-
ne , — la una parola , d icono , quantunquc 
I ' ubbidienza di Gesíi Cr i f to , fia quella che 
ha per noi meritata la grazia giuf t i f icantc , 
nulladimeno non é 1' ubbidienxa di Gesu 
Cr i f t o , quella che ci rende formalmente 
g i u ñ i . Ed i n fimil guifa , non é la difub-
iaidienza d' Adamo che ci fa formalmente 
peccatori , ma quefta fuá difubbidienza ci 
ha meritato per noi , e che foffimo pecca
t o r i , e che fcggiaccffimo al gaftigo del pec-
ca to . 

I P r o t e í í a n t i dicono , che i l peccato del 
p r imo uomo é imputato ai fuoi difcenden-
íi ; eíTendo eglino coní iderat i come colpe-
v o l i , e pun i t i come ta l i , per cagion del 
peccato d ' A d a m o . I Ca t to i ic i tengono , che 
cib non bafta; noi non fiarao ftimati e pu
n i d come rei , dicono ; ma (iamo attual-
mente noi üeffi colpevoli per lo peccato 
o r ig ina le . 

I n oltre i Protcflanti d i cono , che l a g i u -
fi izia di Gesu Cri f to é a noi imputata , e 
che la n o ü r a g iu í i i f icaz ione é íoicánto ? tm-
putazione della giuftizia di C r i f t o ; le fue fof-
ferenzc fupplendo alie noftre , e D i o accet-
tando la di lu i morte per foddisfazione , in 
luego della noftra. M a i C a í t o ü c i in íegna-
no , che ia giuftizia di Cr i f to non é fola
mente imputa ta , ma attualmente comuníca 
la ai fedeli , per i 'operazione dello Spi r i to 
Santo ; c o s í che non fon eglino folamente 
r ipu ta t i giufti , ma ancor refi e f j t t t tal i . 

I N A B I L I T A " , traduzion letterale della pa
rola DíS A B I L I T Y , che gí1 Inglefi adoprano in 
fen/o légale , e con d'.verf& relazioni. La fpie-
gano, o definifeono, per i ' incapacita di un 
uomo a ereditar ierre , a prendere per sé un ' 
u t i l i t a o p r o f i t í o , che a l t r i r aen t i , od in al-
tre circoftanze farebbe abile a prendere . C i b 
pub avvenir in quattro guife , cioé per Vat
io del fuo antenato y per Vatto della parte , 
per V atto della legge, e per i* atto d i D i o . 

INABILITA' , d i f ab i l i ty by the a£l of the 
anceflor, é , quando uno é aecufatodi t radi-
m e n t o , o fellonia : colla quale aecufa i l fuo 
fangue é co r ro t t o , e pero egü ed i fuoi íi-
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gl iuol l fono difabled , refi incapac í d'eredl-
tare. V e d i ATTAINDER . 

ÍNABILITA', d i fabi l i ty by the aft of the 
p a r t y , cioé per l ' a t t o della parte, o perfo-
na fteíía ; come quando uno fi é vincolato 
con obbi igazione, che ad una ceífione di i m 
aff i t to , egli accordera o preftera un nuovo 
fondo al fíttajuolo : ed in appre í ío accorda 
la reverfione ad un altro , ¡o che lo i nab i l i -
ta a l l ' efecuzione. 

I N A B I L I T A ' , by the a B of the l a w , per I' 
atto della legge, é quando uno fenza alcim 
atto fuo , vien refo incapace del benefízio 
della legge: come un alieno , o nato fuori 
del domin io r e g i o & c . 

I N A B I L I T A ' , by the aSl o f G o d , per l 'atto 
di D i o , é quando la perfona é non compos 
ment í s ) o non fancC memoria; i l che lo ina
b i l i t a ; cosí , che in t u t t i i caf i , che c g ü 
da , o fa paftare una cofa od un bene da 
s é , dopo la fuá morte pub i l fatto fuo an-
nuüarf i , e renderfi vano. 

1 N A C C E S S I B I L E ahezza , o dijianza y 
é quella che non pub a t í u a l m e n t e effere m i -
furata , a cagione di qualche impedimento 
che v ' é di mezzo ; come acqua, o fimili , 
V e d i A L T I T U D I N E , DISTANZA, &C. 

I N A D E Q . U A T A Idea , o Nozione, é una 
r a p p r e í e n í a z i o n e parziale od incompleta d i 
qualche cofa alia mente . Ved i ADEQUATA , 
e I D E A . 

I N A L I E N A B I L E , quello che non pub 
effere validamente a l i é n a l o , o trasferito nel 
dominio di un altro . Vedi A L I E N A -
Z I O N E . 

Cosi i dominj o d i r i t t i , e ter r i tor j del 
Re , delle Chicfe , de' m i n o r i , & c . f o n o 

inal ienabi l i \ o nol fono in al tro modo che 
c o n la nferva del d i r i t í o di redenzione , O 
ricupera, per fempre . 

I N A N I M A T O * , dinota un corpo che 
ha o perduía la f u á a n i m a , o che non é 
di natura capace d'averne . Ved i A N I M A , 
e V I T A . 

* L a parola e derivata dalla Prepofizio-f 
ne in , prefa pr ivat ivamente, ed a n i m a . 

C o s í un u o m o mor to é un corpo od una 
mafia inanimata , ed i raetalli fono corpi 
i nan ima t i , 

I N A N I Z Í O N E , un termine nella Fifi-
ca , che fignifica cíTere vuoto ; ovvero ío 
flato dello í i o m a c o , quando é v u o t o , & ha 
bifogno di c ibo . — V i fono dd lc flatuien-

ze 
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%t che procedono da replczione, ed altre da 
inanizione ; e que í l ' ultime fono le piu V ^ ' 1 ' 
colofe . V e d i FLATUS . 

I N A R G E N T A R E , é coprire un lavo-
ro con fogüa d' argento . Ved i Fogha d 
ARGENTO. 

Si fuole margenar tnetalh, l e g m , ca r i a , 
& c . lo che fi compie o col íuoco , o coh 
o l i o , o con colla . G l ' Indora ton á f me-
ta l l i i w g e v t a m a ^ o c o ; gU a l t n mdora-
t o r i fi fervono di t u t t e 1' altre maniere . 
V e d i ORO. 

I N A R T Í C O L A T O I un e p í t e t o che s' 
jjpplíca a que' f u o n i , a quelle fillabe o pa
role , che non fono d i í l i n t a m e n t e pronun-
ziate . V e d i ARTICOLAZIONE , e V O C E . 

I N A T T I V I T A N della Mater ia . V e d i V i s 
Inertiúe. 

I N A U G U R A Z I O N E * , la Coronazione 
d i un Imperatore;, o Re ; ovvero la con-
fecrazione di un Prelato ; cosí chiamata , 
ad imi taz ionc delle cerimonie úfate da' Ro
mán! , quando erano r icevut i nel Collegio 
degli A u g u r i . Vedi R E , CORONA , CON-
SECR A Z I O N E , & C . 

* L a parola viene dal Lat ino inaugurare , 
che fignifica dedicare un tempio , o innal
zare uno a l Sacerdozio, dopo d? averpre-
f o , per t a l fine , g l i augurj . Ved i A U 
GURE , e AUGURIO. 

I N A Z Í O N E , Cejfazion d Azione , un 
termine moho ufato nella t eo log ía m i ñ i c a ; 
per lo qual s' intende una privazione , od 
a n n i c h ü a z i o n e di tu t te le facolta , con che , 
é l , per cosí d i ré , chiuía la porta a t u t t i 
g l i efterni o g g e t t i ; e viene procacciata una 
fpezie d ' eílali , durante la quale D i o parla 
immediatarnente al cuore . Q u e í l o flato d ' 
inazione tienfi per U piu opportuno e adat-
to a ricevere lo Spir i to Santo ; ed in que-
flo quafi acceíTo di fopore , D i o comuni 
ca fub l imi ed ineffabíli fcn t iment i , e gra-
xie a l l ' an ima . 

A l c u n i non fan c ío conf iüerc in una ta
le ñup ida indolenza , o genéra le íbfpenfio-
ne d ogni fenfazione J ma per inazione i n -
tendono ío l t an to una ce í íaz ione di defide-
rj , in cui ficcome 1' anima non fi determi
na ad atti pout iv i , cosí neppur fi abban-
dona ad i n u t i i i meditazioni , o alie vane 
fpeculazioni d i ragione ; tna dimanda i n 
genéra le ogni qualunque cofa che a Dio 
fia grata, fenza nicnte p r d c r i v e r g l i . Q u e í l ' 

Tom. I V . 
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ul t ima é la dot t r ina degli ant ichi mi f t i c i ; 
e 1' altra é queila de' m o d e r n i , o de' Quie« 
t i ñ i . Ved i MÍSTICA , e Q U I E T I S T I . 

T u t t a v o l t a fembra poterfí d i ré in g e n é r a 
le , che V inazione non é la piu p r o b a b ü e 
ed ovvia maniera di p laceré a D i o , fono 
principalmente le noftre azioni quelle per 
mezzo delle quali abbiam da guadagnarci i i 
favor fuo : egli vuole che oper iamo; e pero 
1' inazione, in queflo fenfo , non pu© effer-
g i i grata . 

I N C A , o YNCA , un'appellazione che í 
n a t i v i del Perti danno ai loro R e , e Pr inc i -
p i del Sangue. Vedi YNCA . 

La C r ó n i c a del Perú riferifee 1'origine de-
g l ' Incas : C o t e í h regione era ftata lungo 
tempo i l teatro d ' o g n i forte di guerre , 
d ' o r r i b i ü m i s f a t t i , e difeordie, fin a tanto 
che finalmente comparvero due fratell i , T 
uno c h i a m a í o Mangocapa, di cui g l ' I n d i a -
n i fogliono raccontare prodigj ; egli fabbr í -
cb la C i t t a di C u í c o , fece leggi , e flabl-
11 la p u l i z i a , ed i l governo , ed infegnb a* 
fuoi popoli ad adorare i l Solé ; ed egli ed 
i fuoi difeendenti prefero i l nome d' Inca^ 
che nel linguaggio del P e r ü , fignifica Re^ 
o Gran Signare . Eglino divennero cosí po-
t e n t i , che fi fecero padrón! di tu t to i l pae-
fe , da Pafto a C h i i i , un t ra t to di 1300. 
leghe, e lo ri tennero fino alie d i v i f i o n i t ra 
1' Inca Guafcar, e Atabalipa ; delle quali e í -
fendofi g l i Spagnuoli approf i t t a t i , s' impa-
dronirono del Perú , e mifero fine a l i ' i m 
pero degl' Incas. 

N o n con tan o fe non dodici di queft' I n 
cas . —- Dicefi che i piu confiderabili fra I 
nobi l i del paefe , portano ancora i ! nome 
d1 I n c a , 

I N C A L E S C E N Z A * , i l diventare una 
cofa calda o col moto e col fregamento , 
o , come fa la calcina viva , con verfarvi 
d e í r acqua, & c . Ved i C A L O R E , e F u o c o . 

* L a parola í compofla da i n , e caleo , 
o calefeo r i fca ldar f i . 

I N C A L M A R E . Vedi INNESTARE. 
I N C x A M E R A Z I O N E * , nella Caneellc-

ria Appof to i i ca , 1' unione di qualche t é r ra ? 
d i qualche d i r i t t o , od Entrara , al domin io 
del Pontefice, V e d i CAMERA . 

* L z voce e derivata dal Latino in , e ca
mera , camera. 

I N C A M I C I A T A , Camifade * , ne l l ' a r -
te della Guer ra , é un atracco per forprefa, 
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d i n o t t e , o ful far del giorno ; quando i l 
l i cmico íi fuppone a l e t t o . 

* L a parola creáefi aver prefa la fuá ori
gine da un attacco di guejla fpezie ; nel 
quale, per fegno , onde conofcerfi f un 
l'altro, portavano una camicia fopra la 
loro armatura. 

I N C A N T A M E N T O , INCANTESMO , IN-
CANTO , & c . fono voci deir ifteíTo fignifica-
t o a un dipre íTo; e prendonfi per le ceri-
monie , parole , e r i t i , úfate da' maghi per 
fufcitare i diavol i ; o p iu t tof lo per beffarfi 
della credulita della plebe . Incantesmo fon 
dette alcune parole , colle quali pre tendeí i 
d i guar i ré certe malat t ie . V e d i C H A R M , 
MÁGICO, FASCINAZIONE, C A R M E N . 

J N C A N T O , íignifica pa r imcnt i una ven-
di ta pubblica d i cffetti al piíi offerenie. V e 
d i AUZIONE. 

I N C A P A C I T A ' , in materie Beneficia
r le apprc í íb i Canon i f l i , é di due fpezie: 
1' una rende la provifione di un benefízio 
nul la nella fuá or igine ; 1' altra é acceflo-
r i a , ed annulla le p rov i l ion i , che da p r in 
c ip io eran va l ide . Ved i C A P A C I T A ' . 

Le Incapacita della prima fpezie, fono i l 
mancar di una difpenfa per l ' e t í i , in un m i 
nore ; per la legi t t imazionc in un baftar-
d o ; per la naturalizzazione i n un fo r aü i e -
r o , & c . 

Dei la feconda fpezie, fono i gravi del i t -
t i ; l 'avere avuto parte in una fentenza d i 
mor te efeguita & c . che o rendono vacan
te i l Benefizio ; o irrcgolar chi lo tiene . 
V e d i BENEFIZIO . 

I N C A R N A T I V O , nella Medic ina e nel
la C i r u g í a , s' applica alie medicine , alie 
fafciature, ed alie future , che difpongono 
una piaga, o fer í ta a ch iude r f í , far carne , 
o incarnarfi . Donde fono anche chiamate 
anaplerotiche , c ioé r i e m p i t i v e , da «/<'« , d i 
n u o v o , e frKupo® > empire . V e d i INCAR-
NAZIONE. 

INCARNATIVA Medicin/i , é quella che fa 
che la carne r i t o r n i , íi fani , c fi rammar-
g i n i . V e d i CONSOLIDAZIONE . 

Fajciatura I N C A R N A T I V A , é una piccola 
compre í fa di tela , o d'altro , con un occhio ad 
unaef l remita , cosí che F altrocapo vi íi pof-
fa mettere p e r m e z z o . —Per fervirf i di que
da fafeiatura , o s'applica i l mezzo di eífa 
al lato oppofto alia ferita o piaga , si che 
J'apcrtura íiia fopra la Üeífa piaga 5 c faf f i 
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feorrere l ' a l t ro capo p e r m e z z o , tirando le 
labbra della piaga ben unite e attacco Tune 
a l T a l t r e , affinché crefeano e l 'unifcano af
í leme . 

Sutura INCARNATIVA , é quel la , che r iu -
nendo le labbra di una f e r i t a , e tenendole 
affieme , col mezzo d i un filo t i rato per 
cífe con un ago, fa che crefeano, fi ram-
m a r g i n i n o , e fanino. Vedi SUTURA. 

I N C A R N A Z I O N E , nella T e o l o g i a , fi* 
gnifica l1 a t to , con cui i l Figl iuolo di D i o 
affunfe 1'umana natura *, ovvero i l mifie-
r i o con cui Gcsb C r i f l o i l verbo E t e r n o , 
fu fatto uorao , affin di compkre l ' opera 
della nortra Salvazione. V e d i T R I N I T A ' . 

GT Indiani riconofeono una fpezie di T r i -
n i ta nella D i v i n i t a , e dicono , che la fe
conda Perfona di t ifa é ü a t a incarnata no
ve v o l t e , c fara incarnata la decima ; e le 
danno un nome differente in ciafeuna d i 
q u e ñ t Incarnazioni. V e d i Ki rcher . Chin, I I -
luftr. 

V Era che ufano i C r i f i i a n i , da cui nu-
merano i loro anni , é i l tempo dell ' I n -
carnazione) c ioé della Concezione d i C r i f i o 
ne l l ' ú te ro della Verg ine . Ved i CONCE
ZIONE. 

Queft' Era fu pr ima ñab i l i t a da Dion i í í o 
E x i g u o , ful cominciamento del Secólo V I . 
fin al qual tempo era ü a t a in ufo 1' Era 
di Dioc lez iano . Ved i ERA , ed EPOCA. 

Qualche tempo dopo q u e ñ a , fu confide-
r a t o , che gl i anni della v i ta di un uomo 
non erano da contarfi dal tempo della fuá 
Concezione , ma da quello della fuá nafei-
ta : i ! che fece pofporre i l pr incipio d i queft 
E r a , per lo fpazio di un anno , r i tcnendo 
i l c iclo di Dion i f io intero , in t u t t i g l i a l -
t r i conti . 

A Roma , contano i loro anni da l l ' I n -
carnazione^ o dalla nafeita di Cr i f to , c ioé 
dal d i 25. d i Decembre , i l qual coflume 
é invalfo fin dal 1431. — I n Franc ia , i n 
Ingh i l t e r ra c in diverf i a l t r i Paefi , conta-
fi á&W Incarnazione i ma poi fi varia quan-
to al g i o r n o , fiífandola, giufia la maniera 
p r i m i t i v a , non nel giorno della nafeita ^ 
ma della Concezione del no í l ro Salvatore . 
A b b e n c h é i F io ren t in i s'attengano ai gior
no della nafei ta , e cominciano 1'anno lo
r o . Ved i Petav. de DoHr.Temp. C n n á a m i ' 
cus de Die Nat . Ved i anco NATIVITA , 
ANNO, CALENDARIO ¿kc. 

IN-
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INCARNAZIONE*) nelia M e d i c i n a , íígní-

fica i l guariraento e r iempimento delle pja-
ghe coa nuova carne . V e d i CONSOLIDA-
ZIONE . 

* L a parola I f o r m a t a da m 9 e caro , 
carne. " • 11 

I N C A R T A Z I C N E , I n c a r t f w , neha 
C h i m i c a , é i l raflinamcnto dell oro , per 
m t z z o dell 'argento e dcli acqua fortis . Ve
d i O R O , e RAFFINARE . Queit e 1 líteíTa, 
che i 'a l t ramente chía mata SPARTIMENTO. 
V e d i S P A R T I R E . 

I N C A S T E L L A T O , diffetto de l l ' ungb ia 
di un caval lo . V e d i U N G H I A . 

I N C A S T R A . R E . Ved i B A s s o R r-
L i E v o . 

I N C A V O , termine d i fco l tu ra , e figni-
fiea un lavoro d' i n t ag í io in quaiche mate
r i a , come legno , me ta l io , & c , da cui s ' é 
fcavata ed e í l r a t t a rcgolarmente quaiche par
te j c dove le figure e le linee fono taglia-
te e f ó r m a t e dentro la í a c c i a , od i l piano 
della l a m i n a , o d i altro peizo f i m i l e . 

N e l qua! fenfo, incavo s oppone a r i lle
vo ^ dove le linee e le figure fono ri leva-
te , e prominent i fopra la faccia della ma
t e r i a . Ved i I N T A G L I A R E , e S C O L T U R A . 

I N C E N S O * , una gomma a r o m á t i c a , o 
refina odorífera , che anticamente íi abbru-
ciava n e ' T e m p l i , come un p rofumo, eche 
ancor fi adopera nella Farmacia , come un 
agglut inante , e for t i f icante. 

* L a parola ¿ da l Latino incenfum , acce-
fo ; quafi alludendo a l fuo antico ufo 
ne t empl i . 

V Incenfo dift i l la da tagli o íncifioni fal
te i n un albero, chiamato «r^or thurifera ^ 
Be' caldi della ftate. •— M a , con t u t t o i l 
grand' ufo d i quefta gomma , si nell1 antica 
religionc , come nella moderna Medicina ; 
1' albero che la produce , cd anche i l ¡ao-
go dove l 'albero crefee , é poco n o t o . 

L a piu comune opinionc é feraprc ñ a 
t a , ch'egH ci veniva recato da l l 'A rab i a Fe
l i c e , e che trovavafi vicino alia C u t a di Sa-
b a , donde i l fuo epiteto Sabneum, e p u r n o n 
o l í a n t e , i l uome ü Olibanum ^ ch ' ei talor 
p o r t a , iembra accennare , che v i fieno d i 
quefti alberi thur i fer i nella t é r r a Santa v i 
cino al monte Libano . E t r o v i a m chiaro 
neile rclazioni de' viaggiaton , che d i t a l i 
piante ve n ha neH'Indie O r i e n t a l i . 
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N é troppo p lh da noi fi sa , d' in te rno 

alia forma o fpezie de l l ' a lbe ro , da cui V i n 
cenfo d i ñ i l l a . P l in io fi contenta di d i r é , 
che primieramentc raíTomiglia al pe ro ; poi 
al maft ice; poi a l l ' a l loro ; ma che i n real
ta egii é 1'albero della terebint ina . 

V Incenfo ordinariamente fi divide in ma-
fch io , e femmina . V Incenfo mafch'io, T h u t 
mafeulum, chiaraato anche Ol ibanum, é i n 
pezzetti bianchi , o lagrime , un po' g ia l -
l i c c i o , e di fapor ingrato amaro , e quan-
do mafiieafi , promove la fa l iva . 

E' chiamato mafchio, in r iguardoalle fue 
l a g r i m e , che fono m a g g i o r i , che le coma-
n i , o del i ' incenfo femmina . Ved i O L I 
BANUM . 

Quel lo recato dalle Indie , non é cos í 
buono come quello che c i vien dal l ' Ara
bía , o dal monte Libano : quaiche vo l ta 
vien chiamato Incenfo d i Mocha , abbenche 
non ci fi rechi da quella C i t t a . D ' o r d i 
nario cgl i é in mafia , ma alie volte an
che i« goccie o lagrime ; un poco roflet-
t o , e amaro al gü i lo . A l c u n i lo vendono 
per i l vero bdeli ium . Vedi BDELLIUM . 

Quanto al l ' Incenfo femmina, non fappia-
mo che cofa fia , né come fi difi ingua ; 
fe non che alcuni dicono ch' egli é piíi 
m o l l e , e piu refinofo , ma d i m i ño r vir t í i 
che 1'altro. 

Cor te ce ta cí' Incenfo, Cortex Thuris , é la 
feorza dell 'albero donde feorre i ' i n c e n f o , la 
quale ha 1' ifieífc qualita che 1' Incenfo , 

E v v i un'al tra feorza , recata dal l ' I n d i e , 
chiamata pur feorza d ' Incenfo, e quaiche 
v o l t a , Incenfo E ó r a i c o , perché g l i Ebrei ns 
fanno ufo frequente ne ' lo r p ro fumi . 

Manna cY Incenfo , é i ! fiore o la fariña 
d' Incenfo, cau ía ta dal fregamento delle la
gr ime o de' pezz i , ne' facchi dove fi t r a -
ípor t a . 

V i é par iment i una fuligine d' Incenfo , 
che é una preparazione d i elfo abbruciato 
come refina, per farne negro fumo . V e d i 
FULIGINE . 

L ' Incenfo anticamente s1 abbruciava ne' 
T e m p l i d i tutte le rel ígioni , per onorare 
le d i v i n i t a d i in eíli a d ó r a t e . M o k i de' p r i -
m i t i v i C r i f i i a n i furono dati a mor te , per
ché non volean'offerire JWf«/o a g í ' I d o l i . 

N e l l a Chicfa Romana ancor fi ri t iene T 
ufo deU' Incenfo i n molte c c r imon ic , par t i -
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colarrnente ne 'funeraii f o k n n i de 'Prelat i , 
c d'aitre perfone di qua l i t a ; ma alie vo l íe 
anche ü cía V incenfo ai p o p ó l o . 

I N C E P T I V O , una parola adoprata dal 
D o t t o r Wal l i s per cfprimere que' m o m e n t i , 
o que' p r i m i principj , che quantunque di 
niuna magnitudine iu íe fleffi , pur fono 
capaci di produrne di t aü . V e d i INFINITO 
e INDIVISIBILE . 

C o s í un punto non ha egli fleffo gran-
dezza , ma é tnceptivo d 'una l i nea , cui col 
fuo moto produce. C o s í una l inea , quan
tunque non abbia larghezza , p u r é é ince-
p t i v a della larghezza ; cioé , capace , col 
fue moto , d i generare una fuperfizie che 
ha larghezza , & c . V e d i MAGNITUDINE , 
PUNTO , LINEA , & c . 

I N C E N S I E R E . Vedi A L T A R E . 
I N C E R A T A T e l a , & c . V e d i T A R P A U -

i l N . 
I N C E S T O , i l del i t to di commercio ve

néreo tra perfone che fono congiunte o pa-
rent i in un grado , i n cui é pro ib i to i l ma
t r i m o n i o per le leggi del paefe , & c . V e d i 
G R A D O , e M A T R I M O N I O . 

A l c u n i fon d' op in ione , che i ! m a t r i m o 
nio dovrebb' eflere permcíTo t ra parenti , 
affinché l 'affezione, cosí neceffaria nel ma* 
r i taggio , Foffe accrcfciuta da quello doppio 
vincole j ma pur le rególe della Chiefa han-
no anticamente cílefa queda proibizione fin 
al fettirno grado j ma nel decorfo é v e n u í a 
g iu fin al terzo o quarto grado. 

Le parole adulterio ed incejlo non fono 
í n d e c e n t i , benché figniñehino cofe infamia 
p e r c h é le rapprefentano come coper íe da un 
velo d ' o r ro r e , che ce le fa coofiderare co
me d e l i t t i : ¡e parole, adunque, fignificano 
p iu t tof lo i i reato di q u e ü e a z i o n i , chele azio-
m fieffe. 

La maggior parte delle N a z i o n i guardan© 
con orrore 1 'incejlo , fe tu n ' eccettui la Per-
íla e 1' Eg i t to . Ne l la Storia degli ant ichi 
Re di que'paefi t r o v í a m o efempj d' cííerfi 
mari ta to i l fratello colla forel la: la ragione 
íi era, pe rché credevano ba í í ezza i 'unirf i in 
parentela coi lor proprj íuddi t i j e ancora piíi 
l'accattar pa r t i t i e parentado nelle famiglie 
d i P r i n c i p i firanieri. 

Quanto ai Perfiani , eglino aveano una 
fpszie ancor piíi abbominevole d' incejlo , 
praticata dai loro M a g b i j fe crediamo a Ca-
t u l l o , Carm, 9. 
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N a m magus ex m i t r é & gnato gígna-

tu r eportet, 
Si vera efi Perfarum impia relligio-. 

INCESTO Spirituale é un deli t to iTmile , 
commeilo tra due perfone, che hanno una 
parentela fpirituale , contratta per mezzodel 
Battefimo , o della Confermazione. 

Me ta fó r icamente é detto Ince/io Spirituale 
quel di un V i c a r i o , o d' al tra periona be
neficiaría , che gode e della madre e della ft. 
g l i a , c i o é , tiene due Benefizj, i 'uno de'qua-
l i é dipenden te o anneífo alia cullazionc delP 
a l t r o . —-Tale incejlo fpir i tuale rende l 'un e 
i ' altro Beneficio va can ti . 

I N C E S T U O S I , i l nome di una Setta , 
od Ertf ia , che inforfe in I t a l i a circa lat í -
no 1065. 

L1 Erefia átgVIncejlnofi ebbe i l fuo princi
pio in Ravenna ; i do t t i della qual C i í t k ef-
fendo conful tat i dai Fiorent ini i n to rno ai 
gradi d' affinita ne' quali é vietato i l ma
t r i m o n i o , r i fpofero, che la fett ima genera-
z ione , mentovata ne'Canoni, dovea calcoiarfi 
e prenderfi alTieme da ambedue le p a r t i ; cosí 
che doveanfi contare quattro Generazioni da 
una parte, e tre da l l ' a l t ra . 

Provavano quefia lor ' opinione con un paf-
fo del!'ÍÍÍ/Í/J1^^ di Giuf i in iano , dovedicef i , 
che uno pub prender per moglie la ñipóte 
d i fuo fra te l lo , o di fuá forella, benché el
la non fia fe non nel quarto grado : Donde 
conchiudeano, che fe la ñ ipó te di m ió fra
tello é nel quarto grado rifpeíto a me , 
ell ' é nel qu in to rifpetto al m ió íigliaolo , 
nel fefío rifpetto al m i ó ñ ipó te , e nel fet t i rno 
rifpetto al m i ó p r o n i p o í e . 

San Pietro Damian i ferifíe contro que-
fia op in ione , ed i i Papa AleíTandro I I . la 
candannb in u n C o n c i i i o tenuto a Roma . 

I N C E T T A R E , che g l ' Inglefi chiama-
no Forejialling * , comprare, o c o n í r a í t a r e 
formento , be í i i ame , od altre rnercataazie , 
per i í lrada , c ioé prima che giungano al co-
mune mercato , od alia fiera, dove s'avean 
a v e n d e r é , oppur d' al tro modo fermando 
cfFetti , d ¡ r izza t i verfoqualche C i t t a , Por to , 
& c . con difegno di avantaggiarfi mettemdü-
le in fesbo; e venderle di bel nuevo a mag
gior prezzoo Vedi REGRATOR , e INGROS-» 
SING. 

* Fleta dice , che Forefiall ing Jigaifi™ 
obfi ruf t ionem v i ^ , vel impedimentum. 
tranfuus & fugse avenorunj-

I N C H , 
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I N C H , é una mifura Inglefe aíTaí nota 

( c h e rti I ta l iano vo l t aü per/?o//i^ J od on
da ) cioé la d u o d é c i m a parte di un piede; 
e contiene lo fpazio di tre grani di orzo i n iun-
ghczza . Ved i XMISURA e PIEDE . 

INCH o fCandle , é una mamera di vende-
re c f f c t t i , ufata a p p r d í o i M e r c a n t i . Ved i 
C A N D E L A , ed AUZIONE . - I I m é t o d o di 
ta! vendita é ü feguente . Si fuole dar i n 
i fcr i t to notizia nel l ' Exchange , o fia fulla 
piazza d e ' M e r c a n t i , del tempo in cui fi co-
miociera ¡a vendita : per quel tempo t u t t i 
g l i effetti fi dividono o ípar t i í cono in por-
z ioni , ehiamate l o t f , e mettonfi i-n i ( lam
pa le condixioni della vend i ta , e la quant i -
ta di ciafcuna porzione d 'effet t i : niuno de-
ve offerire meno di una certa fomcna , di 
quel che prima ha offerto un a h r o ; e nel 
tempo delT offerta de' comprator i , fí fa ar
deré un pezzetto , di circa un' oncia ( an incb ) 
di candela ; e 1' u l t imo oblatore, quando la 
candela é confumata, ha per sé la porzione , 
o i l / o í , cipo fio in vendita . 

I N C H 1 O S T R O , un l i quo re , col quals 
fcrivefi fulla carta o fulla pergamena . Ved i 
SCRIVERE , C A R T A , &C. 

L ' ordinario inchiojiro da fcrivere é una 
corapofizione di vetr iuolo , di ga l l e , di gom-
ma a ráb ica , e d' acqua . 

V inchtojiro da Üampa é fatto d'olio di no
ce , o d'olio di l i n o , di trementina , e d i n e -
g ro fumo . V e d i N E G R O , e STAMPA . 

L ' inchicjiro Indiano , o Cinefe , é una ra
ra e rairabi'e compofizione , che fu tentata 
rn vano d' imi ta r f i in Europa . Egl i non é 
fluido, come i n o ñ r i inchioflri f c r i t t o r j ; ma 
f o l i d o , come i nofi r i color i minera l i , ben-
che m o k a piu leggiero . L o fanno di tut te 
le figure, ma 51 piu ufuale é ret tangolare, 
di groíTezza circa un quarto di pollice . 
A l c u n i de' ba í loni fono indorati con figu
re di dragoni , d i ucce l l i , di fiori & c . A 
tal uopo , hanno certe piccole forme di le-
g^o , cosí curiofamente lavorate , che diíli-
cilmente noi poffiamo eguagliarle od i m i t a r 
le in metallo . 

Per rervirfi di queft' inchic/Iro , debbe averí i 
un piccolo marmo cavo , od altra pietra , 
con entro delT acqua, su cui 11 bafton del l ' 
inchiojiro s1 ha a raacinare , finché 1'acqua 
divent i di una nerezza fufficiente. E ' fa un 
mbio j l ro affai ñe ro , r i íp lendcnte , e quantun-
<pe affondi per avventura , o p a ñ i , fe la 
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carta é fot t i le , pur mai non fcorre né fi 
dilata : cosí che le lettere fono í o n p r e l i -
fce, egua l i , ed egualmente t e r m í n a t e , per 
groífe che fieno . E! d i un grand' ufo nel d i -
iegnare , perché fi pub d i m i n u i r é fin a 
quel grado che fi vuule \ e v i fon parcc-
chie cofe che non fi poí íono rapprefcntare al 
v ivo fenza d i c i b . 

I Cinef i lo fanno con negro fumo di dif-
ferenti fpezie, ma l ' o t t i m o dicefi eífer fat
to del fumo di grafio porcino , a b b í a c i a t o 
ad una lampana. V i mefchiano afTicme i m 
c e r t ' o l i o , e v i aggiungono a l t r i ingredient i 
odoro f i , per levarne ü rauciduiTiJ 
r e . «—Mcfcolato e b e l ' h a ñ n o , e r'fdotlb i n 
una palla di giutia confiilenza , lo mel tono 
i n una forma per figurarlo. 

INCHÍOSTRO Simpát ico . Ved i SIMPÁ
TICO . 

I N C H O A T I V O , termine chefignifica i l 
pr inc ip io d 'una cofa , od a l i o n e . V e d i IN-
C E P T I V O . 

INCHOATIVA Verba) fono q u e ' V e r b i , che 
fecondo le ñ r e t t e rególe della Lingua L a t i 
n a , s1 ufano d a ' m i g l i o r i A u t o r i indifferente-
mente c o ' p r i m i t i v i , co 'qua l i hanno quaí i 
t u t t i i tenapi i n comune ; a i u i d' ordinar io 
egli no e íp r imono i nofiri fent imenti con piu 
ene rg ía , e ie fieífe azioni in uno flato piu 
perfet to. V e d i V E R B O . 
' I N C I D E R E , Tag l ia re . — Q u e l l e M e d i 
cine fon dette opportune ad incidere , le 
quali c o n ñ a n o di particelle afpre od acu te , 
come gl i a c i d i , e la maggior parte d e ' f a l i ; 
per la íorza o infinuazione d e ' q u a l i , le par
ticelle dcgli a l t r i c o r p i , d ividoní i l'une dalT 
a l t r e , le q u a ü prima cohxrebant. V e d i ACI
DO , S A L E , & c . 

E cosí alcune Medicine cfpettoranti fi 
dicono incidere, o tagliare la fiemma , quan
do la rompono , cosi che ne fegue piu faciN 
mente i l di lei fcarico. Vedi ESPETTORA-
ZIONE . 

I N C I D E N T E , i n un fenfo mora le , d i 
nota un evento , od u n a c i r c o í l a n z a partico-
lare di qualche evento. 

INCIDENTE , ( che gl ' I t a l i an i ancor piu 
fpeíío chiamano Accidente ) é un epifo-
dio , od una particolare azione , cucita , 
o conne í í a co i l ' azion principale , o d i -
pendente da eífa . V e d i AZIONE , ed E P I 
SODIO . 

Una buena commedia e picna di place-
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v o l i incidenti , che divert ifcono g!i Spctta-
t o r i , e formano 1 ' intr igo , o fia l ' i n v i l u p -
po . 11 poeta dcbbc far fcmpre fcelta di 
quegli incidenti, che fono fufcct t ib i i i d 'or
nato convenevole alia natura del íuo poe
ma . L a varieta ét^V Incidenti ben condot-
í i , fa la bellezza d i un poema e ro ico , che 
non pub non ammcttcre un certo numero 
$ Incidenti per íbfpendere l a c a t a í l r o f e , che 
a l t r imen t i r iufcircbbc troppo prcfta . V e d i 
EPICO . 

INCIDENTE Raggio . Ved i g l i A r t i c o l i R A G -
G I O , INCIDENZA , C IlMCLINAZIONE. 

I N C I D E N Z A , nelie Meccaniche , efpri-
xne la d i rcz ione , i n cui un corpo urta i n un 
a l t r o ; aitramente detta inclinazione . V e d i 
INCLINAZIONE . 

N e l i e occu r f ion i , o negl' incontr i di due 
corpi in moto , la loro incidenza fi dice ef-
fere perpendicolare , od cbliqua, fecondo che 
l e loro di rezioni , o linee di mo to fanno 
una linea re t ta , od un angolo obliquo nel pun
t o di conta t to . Ved i PERCUSSIONE. 

Angola <$ INCIDENZA , comunemente d i 
nota T angolo c o m p r e í o tra un raggio od a l 
t r o corpo incidente , cd una perpendicolare 
al piano nel punto ü i n c i d e n z a . * 

C o s í , í u p p o n e n d o A B ( T a v . Optica , 
fig. 26. ) un raggio incidente che procede 
dai punto radiante A , i n B punto d' inci
denza ; ed H B una perpendicolare a D E 
nel punto ti incidenza ; 1' angolo A B H , 
comprefo tra A B ed H B , é f angolo d? in
cidenza-*- da a l t r i chiamato / ' angolo d? in
clinazione. V e d i INCLINAZIONE. 

Angolo d' INCIDENZA , da Barrow e da al-
cun i a l t r i , fi prende e fi ufa per dinotare il 
complemento d e ü ' a n g o l o di fopra , o f i adcU ' 
angolo d ' inc l inaz ione . 

C o s í , fupponendo A B un raggio inciden
te y ed H B una perpendicolare, comedian-
2 i ; I1 angolo A B D comprefo fra eí ío ed i l 
piano nflet tente o rifrangentc D E , é 1' 
angolo d ' incidenza; e 1' angolo A B H , l 'an-
golo d ' inc l inazione . \ 

A l t r i , con W o l f i o , faano u n ' a l t r a d i ñ i n -
z ione ; cui vedi fotto g l i A r t i c o l i ANGOLO, 
RIFLESSIONE , C R E F R A Z I O N E . E 'd imof t ra -
to dagii ^ c r i t t o r i d ' O p t i c a , IO. Che V ango-
h d1 incidenza A B H , fig. 26. é fempre cgua-
le a l l ' angolo di rifleíí ionc H B C , o Pan
gólo A B D a l l ' a n g o l o C B E . V e d i R i F L E s -
S 1 0 N E . 

I N C \ 
2o. Che i feni degü angoli cT incidenza 

e di r t f raz ione , fono 1'un a l l ' a l t ro recipro
camente come le refiflenze de' m e z z i . * 

3o. Che dal l 'ar ia al ve í ro i l leño dell ' 
angolo cÜ Incidenza é al feno dell ' angolo r i -
fiettuto come 300 a 193 , o a un di prefTo 
come 14 a 9 : per lo contrario , da! vetro 
alT aria , i l feno dell ' angolo d? incidenza , é 
al feno dell ' angolo r i f r a t t o , come 193 a 300, 
o come 9 a 14 . 

E' ve ro , che avendo i l Cav. I faccoNeu* 
ton moftrato che i raggi d i luce non fono 
t u t t i egualmente r i f rangib i l i , non v i pub 
cífere ragione precifa, fiífata tra i fenidegl i 
angoli d i refrazione, e d ' incidenza'. ma la 
proporzione che piü s'accorta, é ¡a di fopra 
no ta t a . V e d i L U C E , C O L O R E , R I F R A N G I -
BILITA* , & c . 

INCIDENZA d' Eclijfe . V e d i l ' A r t i c o l o 
ECLISSI . 

Axis d? INCIDENZA . V e d i 1' A r t i c o l o 
A S S E . 

Cathetuí d? INCIDENZA . V e d i CATHETUS . 
V e d i anco RIFLESSIONE . 

Linea d INCIDENZA , nella C a t o p t r í c a , 
d inota una linea retta , come A B , T a v , 
Optica) fig. 26. in cui la luce é propagata 
da un punto radiante A , al punto B , 
nella fuperfizie d ' uno fpecchio. —- Q u e í F é 
ancor chiamato un raggio incidente . V e d i 
RAGGIO . 

Linea 3 INCIDENZA , nella Diopt ica , é 
una linea r e t t a , come A B , fig. "Ŝ . i n cu i 
la luce propagafi non r i f r a t t a , nel mcdefimo 
mezzo , dal punto radiante fin alia fuperfi
zie del corpo rifrangente H K L I . 

Piento d' INCIDENZA . V e d i i ' A r t i c o l o 
PUNTO d? Incidenza. 

Scrupoli ¿T INCIDENZA . V e d i 1' A r t i c o l o 
S C R U P O L I . 

I N C I N E R A T I O * , nella Ch imica , la 
r iduzione di vegetabili in cene r i , con ab-
bruciarl i lentamente. V e d i C E N E R I . 

* L a parola e deriva ta dal Latino c in is» 
cenere, e in prepofizione . Vedi C A L C I -
NAZIONE . 

C o s í la felce é incinérala o r idotta in ce
ner i per fare i l v e t r o . V e d i V E T R O . 

I N C Í S I O N E Cruciale. Vedi 1' A r t i c o l o 
C R U C I A L E . 

Innejio per doppia INCISIONE . V e d i IN-
NESTARE. 

I N C I S I V O , INCISIVUS , n tW Anatoraia, 
s' appli-
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é applica a dlverfi denti , a un doppio nm-
fcolo, ed a certi orifizj appartcnenti a co-
tai denti . 

INCISIVI dentet, chiamatí anco Incifores, 
c talvolta tiforet, perché fí moftrano nel n-
dere, fono otto ; quattro in ciafcuna gen-
g iva , fituati davanti, e nel mezzo aglt al-
tri denti . —• Vedi T a v . Anat, ( OJieol ) 
ñg. 2. lit. d. E g ü n o fono piu corti , e p i u 
aguzzi che gü a l t r i , c fono inferiti ne'lo
ro alveoli con una fchictta o femplice ra-
dice ; per la qual ragione cadono fácil
mente , fopra tutto quelli delia parte fu-
periore. 

S o n ó chiamat í Inciftvi , perché i l loro 
ufizio é tagliare o incidere il cibo . Vedi 
D E N T E . 

INCISIVUS, é anche un'appellazione da
ta al primo e proprio mufcolo del labbro 
fuperiore; perché ha la fuá origine nell'of-
fo delia mafcella fup^riore, vicino al luogo 
de' denti I n c i f i v i j di qua egli paffa , e s ' i n -
ferifce nel labbro fuperiore, cui ferve a ti
rare in s u . 

G ü offi maxillari hanno quattro orificj 
í n t e r n i , due de' quali fono chiamatí INCI
SIVA , come eí íendo direttamente fotto i 
dentes incifivi. 

I N C L I N A T O Piano , nelle Meccani-
che , é quello che fa un angolo obliquo 
coU'Orizonte . Vedi PIANO , ed A C C E L E -
R A Z I O N E . 

Egl i é dimoflrato nella Mcccanica s che 
un corpo, come B ( T a v . Mece, fig, 38. ) 
meflfo fopra un piano incl'mato , perde 
fempre parte del fuo pefo , e che la po
tenza o il pefo L , che richiedeíi per fo-
í l e n e r l o , é al pefo di D , come 1* altezza 
B A del piano é alia lunghezza di eflfo C A . 
•r* E quindi pur fegue , che V inc l ínaz io-
ne del piano pub eííere cosí picciola, che 
il pefo il piíi grande pub eííere foflenuto 
fovr' efifo da una piccioliffima potenza. 

D i qua forge una regola , che la forza 
onde un corpo pefante difcenderebbe fopra 
un pian^ inclinato^ é alia forza delia difee-
fa nella perpendicolare, come la linea dell' 
angolo £ imlmazione del piano ^ é al rag-
gio. Vedi DISCESA. 

Supponete per tanto un corpo od un pe
fo dato, e che fi voglia trovare la poten
za neceíTaria per foftencrlo fopra un piano 
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tnclinato D . *m Chiamate il p c f o W , c la 
potenza P : Allor per la regola fopradetta. 
K : W S . i n d . : P . c ioé , come il raggio 
é al pefo, cosí é il feno dell'angolo all'/Vi-
clinazione del piano all' Orizonte , alia po
tenza cercata : dove le tre prime effen-
do date , la quarta vien ad eííer nota its 
confeguenza. 

I N C L I N A T O R I ,, o Inclinanti . V e d i 
OROLOGIO Solare, e DEINCLINANTI . 

I N C L I N A T O R I O j4go, o Ago c h e i i m -
merge : U n ago m a g n é t i c o , fofpefo cosí 9 
che in vece di giocare o moverfi orizon* 
talmente, e additare il N o r d , e il Sud 9 
una fuá eftremita s1 immerge , o inclina 
a l l 'Orizonte , e 1'altra guarda o fi dirizza 
a un certo grado d' elevazione al di fopra 
di e í f o . Vedi A G O , e C A L A M I T A . 

Ovvero , un Ago Inclinatorio fi pub defi
niré col Signor Whifton , cífere un lunga 
pezzo diritto d i acciaio ( rapprefentato , 
T a v . Navigazione fig. t i . ) per ogni verfo 
cgualraente contrappefato ful fuo centro , 
e quindi toccato fopra una calamita ; ma 
si congegnato, che non giochi fopra la pun
ta di un piuolo, come l'ago ordinario Orí-
zontale , ma dondoli in un piano vertica-
l e , intorno ad un aíTe parallelo a l i ' O r i z o n 
te : e cib a fine di feoprire 1' efatta ten-
denza delia virtu del magnetismo . V e d i 
MAGNETISMO . 

L'Inventore d e l T ^ o Inclinatorio , ofler-
va i l Signor Whifton , eí íere flato fuor d* 
ogni controverfia , un Inglefe , per nome 
Roberto N o r m a n , fabbricatore di Buflblc, 
o CompaíTi marini a Waping , verfo l' anno 
157Ó; il che non folamentc viene attefta-
to da luí proprio, nel fuo Nevo Attratiive \ 
ma ha per la fuá parte il confenfo del Dot-
tor Gi lber t , c d' altri Scrittorí di quel tem-
po . L'occafionc delia feoperta vien riferí-
ta da lui íleíTo : ed é , che cífendo egli fo* 
lito di finiré , e fofpcndcre gli aghi dellc 
fue buífole nautiche , avanti di toccarli ; 
trovb fempre, che immediate dopo il toc-
co delia calamita , la punta Settentrionale 
dell* ago fi piegava , o deelinava verfo aii* 
ingiíi , fotto i' Orizonte ; a tal che , per 
bilanciare o tencrc in bilico l'ago di nuo-
vo , era cofiretto di metterc un pezzo di 
cera aH'eftremit^ Mcridionalc , come un 
contrappefo, ^ 
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L a coftanza di queft' e f f i t to lo g m á o fi

nalmente a offervare la quantita prccifa 
dell ' immerfwne , o incl inazione, o fia m i -
furaré i l maffimo angolo , . che V ago facea 
c o i r O r i z o n t e . — N e l l ' a n n o 157^. lo t rovo 
efiere in Londra 71o. 50' . M a V¡mmrf ione 
dell ' ago varia egualmente che la direzione 
Orizontale •, ed in oggi trovafi , che nell ' 
if t t í ío luego , e l l ' é 75o. 10'. 

B u r r o w s , G i l b e r t , Ridley , Bond , & c . 
tentarono di applicare quefta í coper ta dell ' 
Inclinaciones a trovar la l a t i t ud ine ; e 1'ul
t i m o di q u c ñ i A u t o r i , andando piíj innan-
•zi , propofe parimenti di trovare con eíTa la 
l ong i tud ine j ma per mancanza d'offervazio-
n i , e d' efperiraenti , non piocsdctte gran 
f a t t o . 

11 Signor W h i f l o n , corredato di ul ter lo-
r i oflervazioni di C o l . W i n d h a m , del D o t t o r 
H a l l e y , di M . Pound , Cunn ingham , del 
P, N a t a l e , del P. Feuille , e delle fue pro-
p r í e , ha m o l t o ino l í r a t a la d o t t r i n a , e t 
nfo dell '-4^0 inclinatorio , la recb a rególe 
p iü cer te , e t e n t ó da buon fenno di trova
re con queÜo mezzo la long i tud ine . 

A t a l ' u o p o , egli oíferva 10. Che la ve
ra tendenza del l 'ef i remita Settentrionale , o 
Mer id iona le di ogni ago m a g n é t i c o non é 
a quel punto n e l l ' O r i z o n t e , a cui 1' ago 
Orizontale s'addirizza , ma verfb un altro 
direttamente fotto d i q u e l l o , ne i r i f l e í fo ver-
t i ca le , e in gradi differenti fotto di eífo , in 
tempi d i f fe ren t i , e in difFerenti l u o g h i . 

2O. Che la v i r t u , da cui un ago Or i zon 
tale é governato , e da cui ordinariamente 
é diretta tut ta la noflra navigazione, prova-
íi c líe re folo un quarto della v i r t í i , o f o r z a , 
per cui é moí ío i ' j4go inclinatorio \ i l che dee 
rendere que f i ' u l t imo i f i rumento piíi efficace, 
e p iu aecurato. 

30. Che un ¿ígo inclinatorio lungo un pie-
de , m a n i f e í h m e n t e moftrera un ' alterazio-
ne del l ' angolo d ' incl inazione in quefte par-
í i del mondo i n un mezzo quarto di g rado , 
o 7 - f -migl ia geografiche; c i o é , fupponen-
do quefta d i ñ a n z a prefa lungo o attacco a 
un mer id iano . Ed un ago di quattro p i e d i , 
i n due o tre m i g l i a . 

4o. U n Ago inclinatorio quat tro piedi lun
go , in quefte parti del mondo , mofirera 
una eguale altcrazione lungo un parallelo ; 
come uno d i un piede la mofirera lungo 
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un meridiano ; cioé quefi i mofirera' con 
eguale efaí tezza la long i tud ine , come que-
g i i la l a t i tud ine . 

C i b dipende dalla pofizione delíe linee d' 
immerftone o inclinazione eguale, in quede 
parti del mondo ; che trovanfi eífere circa 
14 o 15 gradi lungi da 'para l le l i . 

Qu ind i cgli inferifee, che ficcome poília-
mo avere dcgli aghi di 5 , di 6 , di 7 , 8 5 
o piíi piedi di lunghezza , i quali fi move
rán no con forza bafievole per fare u n ' o f í e r -
vazione cfatta ; e pero che fi pofíbno ap
plicare i microfeopj per oífervar le piü pic-
cole d iv i f ion i de' gradi fu i l ' o r lo de l l ' i f t ru -
m e n t ó , egli é manifef lo , che la longitudine 
i n térra fi pub trovare per mezzo d' eífo íin 
a meno che quattro m i g ü a . 

Ed cífendofi fatte mol te oífervazioni ful 
mare col medefimo In l t rumen to da N o e l , 
da Feuille , & c . che hanno determinata T 
immerfione o inclinazione dentro un grado , 
talor dentro ~ od un terzo di grado, e cib 
con aghi p icciol i di 5 , o ó , o al piu 9 pol-
l i c i ; egli é evidente , che la longitudine íi 
pub anco trovare ful mare ; fin a meno 
che mezzo quarto di un grado . Premeflo 
t u t t o quef io , ecco qui i ' ofiervazione che 
fegue. 

Trovare la Longitudine ^ o la Latitudine per 
mezzo delf Ago INCLINATORIO. —Se le l i 
nee d' 'cguah inclinazione , o immerfione fot
to 1'Orizonte faranno difegnate fulle carte 
mar ine , da buone oí fervazioni , fara facile 
dalla longitudine data trovare la l a t i tud ine ; 
e dalla la t i tudine cognita trovare la longi
t u d i n e , o ful m a r e , o i n t é r r a . 

Supponete e. gr. di viaggiare , o navigare 
lungo i l meridiano di Londra , e che tro* 
viate P a n g ó l o á ' immerf ione , con un ago d i 
un piede eífere 75o i la carra mofirera ,• 
che quefio Mer id iano , e la linea d' immer
fwne s' incontrano nella lat i tudine di 53o 
11 ; che perb é la la t i tudine cercata. V e d i 
LATITUDINE , 

Ovvero fupponete , che fi v i a g g i , o fi 
navighi lungo i l Parallelo di Londra , c ioé 
in 51o ^ L a t i t u d i n e Settentrionale; e tro
vafi 1' angolo d' immerjione eífere 74o . Quefio 
parallelo , e la linca di quefi' immerfione s' 
incontreranno su la carta in i 0 4 ó ' di L o n g i t . 
Orient . da Londra 5 che appunto fara la Longi
tudine cercata. V e d i LONGITUDINE. 

I N -
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I N C L I N A Z T O N E , nella Medic ina e 

nelia Ch imica , V operaiione di verfare un 
liquor chiaro fuor da un fedimento , o da 
fecce , íol con plegare adagio e dolcctnen-
te i l vafe . Q^uetta operaiione coincide 
con queila che altramente chiamano de-

cantatio. 
ÍNCLINAZTONE , neiia Filica , e í p r i m e i l 

mutuo avvicinamento , o la mutua tenden-
za di due co rp i , di ánc linee o di due pia-
nj i ' u n ver ib 1' alero; cosí che le loro d i -
rezicni fanno od una linea r e t í a nel punto 
di ccotatto , od un angolo d i maggiorc o 
minore magn i tud ine . 

INCLINAZIONE d'una linea retta ad un 
Piano , é 1'angolo acuto , che una tal l inca 
retta fa con un ' altra r e t í a linca , fegoata 
o tirata nel piano per lo punto , dove la 
linea inclinata 1' interfeca , e per lo punto 
dove cgü é panmenti t ag í ia to da una per-
pcndicolarc tirata da qualunquc punto del-
le linee inc l ínate . Vedi LINEA. 

INCLÍNAZIONE un raggio Incidente , é 
P a n g ó l o ch' cgli fa con una linea tirata fin 
al punto d' incidenza , perpendicolare alia 
fupernzie r if lcttente o rifrangente. 

Aitnamente chiaraafi V angolo dy Inclintzio-
fíe j ed alie volte anco V angolo d' Incidenza. 
V e d i ANGOLO , e INCIDENZA. 

INCLÍN AZIONE d'zm raggio riflettuto , é 
F angolo che un raggio dopo la r i fk í í ionefa 
col i 'a í íe d' indinazione . C o s í , fe A B , Tav. 
Opí. fíg. 26. é i l raggio incidente, H B per
pendicolare a D E nel punto B , e B C i l 
raggio riflettuto ; C B H fara V indinazione 
del raggio riflettuto; e A B C / ' indinazione 
del raggio incidente. 

INCLINAZÍONE^Í//'^¿rdW/í? i e r ra , é l ' a n 
golo ch' cgl i fa col piano deli' eciittica ; o 
I' angolo ira i piani deli' equatore e deli ' eciit
tica . Vedi ANGOLO . 

INCLIKAZIONE d'' un Planeta, é un arco 
ed angolo c ó m p r e l o tra 1' ecii t t ica , e d i l l u o -
go del Planeta nelia fuá órb i t a . 

L a ma í íuna indinazione di Saturno , fe-
condo Kepiero , é 20. 3 V ; di Giove IO. 2 0 ' ; 
di Marte i = . 50-30" ; di Venere 33 , 2 2 ' ; 
d i Mercurio 6 \ 54'. Secoodo M . de Ja H i 
te la maffima indinazione di Saturno é 20. 3 / 
3o'7 '•> di Giove i 0 . i9r 20" ; di Mar te 10. 
5''r 0"> a» Venere 30. 23' 5" • di M e r c u r i o 
6 \ 52' o". 

INCLÍN AZIONE di un Piano, nella Goo-
Tjirno W. 
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m o n í c a , é F arco di un circolo verticale , 
perpendicolare ai piano ed al i 'Of jzonte , cd 
intercet to ira cíTi. 

Per trovar quef lo , p r é n d e t e un quadrante 
o quarto di cerchio , ed applicate i l fu o la
to al lato di una fquadra ; cd applicate 1' a l -
t ro lato della v o ñ r a fquadra a! vo í l ro p i ano ; 
íe i l p iombino cade parailelo al lato della 
fquadra , allora i l lato della fquadra fta a 
l í v e l i o ; per que í lo , t í r a t e una linea O r i z o n -
ta le , su cui ergete una perpendicolare , ed 
applicate la voüra fquadra a quefta perpen
dicolare ; e fe i l p iombino cade parailelo 
al lato della fquadra , al lor queila puré é 
una linea a l iveí lo , ed l i vo í l ro piano fta 
Orizontalmente : SeH piombino non cade pa
railelo al lato della fquadra , allora vol ta te 
la v o ü r a fquadra, finché vi csggia; e t í r a 
te una linea O n z o n t a i e , su cui ergete una 
perpendicolare , a cui applicate la vo í l r a 
fquadra, cd offervate qual angolo i l v o í l r o 
piombino fa ful quadrante o quarto di cer
chio, col lato della fquadra ; quefti fara 1' 
angolo deli' Indinazione del p iano. 

INCLÍN AZIONE d i due p i an i , é P a n g ó l o 
acuto fatto da due linee t í r a t e una in cia-
fcun piano , per un punto comune di fe-
zione , e perpendicolare alia medef íma co
mune í e z i o n e . 

C o s í , nella T a v , Geometría , fig. 98. 1' i n -
dinazione de! piano H E G L al piano A C D B 
é F a t i g ó l o H F I , od f b i , fatto dalle linee 
re l ie H F ed F I nel punto F , perpendico
lare alia linea di fezione E G . 

Angolo d' INCLINAZIONE , nelF Optica , 
h F ifteífo che quello , che altramente 
chiamafi F angolo $ inddenza . Ved i A N 
GOLO . 

C o s í , nella T a vola Optica , fig. 26. fup-
ponendo A B un raggio incidente , proce
dente dal radiante A al punto d' incidenza 
B , fulla fuperfuie di uno fpecchio; i ' A n 
golo A B IT comprefo fra d i o e la perpen
dicolare H B , é chiamato indifferent tmen-
te dal Signor M o i i n e u x e" da a l t r i F angelo 
d" indinazione , o d? incidenza . Vedi INCI
DENZA . 

Argomento d ' INCLINAZIONE . Ved i A R 
CÓME NTO . 

INCLINAZIONE , i n un fenfo M o r a le . V e 
di APPETITO e NATURA LE . 

I N C O G N I T O , un termine I ta l iano , 
ufato anche i n altre l ingue , per dinotarc , 

A a a a che 
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che una perfona fi trova in un qualche luo-
go , dove non vuoie cíTere c o n o í c i u t a ; e 
piíi particolarmente íi applica a ' P r i n c i p i , od 
uomin i di alta condizione , i quali e n t r a ñ o 
re l ie C i t t a , o cammioano per le ñ rade , fen-
2a ü loro fegui to , o treno o rd ina r io , efen-
^a i confueti contrafegni della Joro diHinzio-
ne o qual i ta . 

I Grandi in I ta l ia fogliono d' ordinario cam-
minare per le ñ rade incógnito , e fempre r i -
cevono per cofa inopportuna o mal fatta , 
fe alcuno in tale occafione l i complimen-
t a . N o n é puramente per fchivare d' eíTe-
re cono íc iu t i , ch ' eglino prendo no rali 
mifurc j ma eziandio pe rché non amano 
d' ciTere t r a t t a t i con formali tadi e cerimo 
nie , né di ricevere gl i onori dovu t i al l o 
ro rango. 

Quando i C a v a l l i , nellc Carrozze de' Prin-
c ip i , de' Cardinal i , c degli Ambafc ia tor i 
non hanno fiocchi , e le cort inc , o baná i -
nelle , fono tirate , eglino reputanfi anda ré 
incógnito j e niuno che g i ' i ncon t r a é obbl i -
gato a ferraarfi , o far loro onore . 

1 Cardina l i p u r é , quando vogl iono anda-
re incógnito ^ lafeiano i l Cappello roíTo. V e 
di C A P P E L L O , e CARDINALE . 

I N C O M B U S T I B I L E , quel che non pub 
cflTete abbruc ia to , o confumato dal fuoco . 
V t d i B R U C I A R E . 

i meta l l i íí liquefanno , le pietre fi calci-
n a n o , e non oftantc fono incombuj i ib i l i . — 
La tela fatta del lapis amianthus é incembu-
í i ib i l e ; fi lava o purga col fuoco, ma non fi 
\abbrucia . Ved i ASBESTOS. 

A D o l e , i n Francia , dicefi che v i fía una 
torc ía incombujiibile : Gregor io Turonenfe 
parla di alcune caldaie di legno al fue t cm-
po che rcggevano al fuoco come quelie d i 
f e r ro . — S i l l a intraprefe di bruciare , e but-
tar gra una torre di l egno , difefa da Arche-
l a o , un de' Luogotcnent i di M i t r i d a t e ; ma 
non ne po té venire a capo , perché ella 
era ricoperta o incamiciata di allume . —-
C o n l'acqua d 'a l lume fi ungono coloro che 
maneggian carboni accefi , che lafeiano cor-
rere su la l ingua della cera d i Spagna i i -
quefatta, & c . V e d i MANGIA FUOCO, A L -
1UME , &C. 

I N C Ü M M E N S U R A B I L E , un termine 
ftella G e o m e t r í a , adoprato , quando due l i 
nee, paragonate Tuna a l l ' a l t r a , non hanno 
mifura comunc , per piccola che fia , che 
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cfattamente le m i f u r i ambedue . V e d i COM» 
MENSUR ABILE . 

I n g e n é r a l e , due quanti ta fon dette eíTe-
re incommenfurabili, quando non fi pub tro
vare una terza q u a n t i t a , che fia una parte 
aliquota di entrambe : o v v e r o , quando co« 
tefte quantitadi non fono í' una a l i ' aitra come 
u n ' u n í t a ad un numero r az íona l e , o come 
un numero r az íona le ad un a l t r o . Vedi g l i 
A r t i c o l i N U M E R O , e RAZÍONALE. 

I I lato di un quadrato é incommenfurabite 
colla diagonale, ficcome ha d i m o í t r a t o Eu-
c l ide : ma é commenfurabile in potenza; i l 
quadrato della diagonale eífendo egualeadue 
voite i l quadrato del l a t o . 

Pappo, L i b . 4. prob. 17. parla puré d 'an-
golí incommenfurabili, Le fuperfízie che non 
po í íono cííere mifurate da una fuperfízie co
munc , fono pur dette incommenfurabili i n 
potenza . 

I N C O M P A T I B I L E , quello che non pub 
f u í M e r e con un airro , fenza dirtruggerlo . 
V e d i C O M P A T I B I L E . 

C o s í íl caldo ed i l freddo fono incompati-
b i l i nel medefimo f o g g e t í o ; i l piíi forte de* 
due foverchia ed efpelie l ' a i t r o piíi debole. 

I N C O M P L E S S A Oppofizione . V e d i OP-
POSIZIONE . 

I N C O M P O S I T I N u m e r i , fono g l i fieiTi 
che quell i i quali da Euclide fi chiamano 
numeri p r i m i . V e d i P R I M O , e NU
M E R O . 

I N C O N C I N N E Difcordanze. V e d i D r -
SCORDANZE. 

INXONCÍNNO Siflema. V e d i SISTEMA. 
I N C O R P O R A Z I O N E * , la mefcolanza 

che fi fa delle particeile di diverfi corpi c o s í 
fattamente infierne , che formafene una fo-
ftanza uniforme , od una compofizione del 
t u t t o , fenza lafeiare alcuna poff ibi l i ta di d i -
ícernere g l ' ingredienti o i corpi m e í c o l a t i , 
i n alcuna delle loro par t icolar i qua l i t a . 

* L a parola e formata da in , e corpus, 
corpo. 

I N C O R P O R E O , Spir i tuale , una cofa o 
foftanza , che non ha corpo. Ved i g l i A r 
t i co l i S P I R I T O , e CORPO. 

COSÍ T anima dell ' uomo é incorpórea , e 
pub fuffiflere i n d í p e n d e n t e m e n t e dal corpo . 
Ved i ANIMA, e I M M A T E R I A L E . 

Quelle idee che fono índ ipendcn t i da'cor
p i , non poíTono ned eííere elicno cerpo-
rce , ned cífere in un íogge i to corpóreo r i -

c-evu-
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cevu te . Elleno ci appalefano la natura delT 
anima , che riceve in sé quello ch' é incor
póreo , e lo riceve altresl ¡n una maniera 
corpórea . O n d ' é , che noi abbiamo delle 
idee incorporee anche degli üeíTx c o r p i . t e 
nsión . Vedi IDEA . 

I N C O R R U T T I B I L E , quello che non 
pub effere cor ro t to . Vedi CORRUZIONE. 

C o s í le íoftanze Spintuah , come gh A n -
geli , ie anime umane , & c . e cosí p u r é ú 
v e t r o , i l fale, i l mercur io , & c . poíTuno ef-
fer chiamati I n c o n u t t i b i l i . V e d i VETRO , 
SALE, &C. 

INCORRUTTIBILI , I nconup t ib ik i , nome 
di una S a t a , che g e r m i n ó dagli E u t f -
c h i a n i . 

La loro d i í l in t iva opinionc era , che i l 
Corpo d i G e s u C r i f t o foífe inconuttibile \ per 
lo che intendevano , che dopo e fin dal tem-
po ch' egü fu formato nel l ' ú t e ro dclla fuá 
Santa M a d r e , cgl i non fu fufcettibile di al-
cun cambiamento , né di alcuna altcrazio-
n e , né anche di aicunc paffioni n a t u r a l i , e 
i n n o c e n t i , come de l l a fame , de l la fe te , & c . 
D i maniera egli mangio fenza bifogno , tan
to prima deila fuá morte , come dopo la 
fuá rifurrezione . — E di qua prefer cofto-
floro i l loro nome -

I N C R A S S A R E , Ta t to d i condenfare, o 
rendere piü fiffi i fiuidi , con la miftura d* 
altre raeno fluide par t ice l le i o con eípcl lere 
le particelle piu fo t t i l i , e coacervare e far 
eurnbaciare infierne od accoftarfi le piu grof-
ic . Ved i AGGLUTINAZIONE . 

I N C R U S T A T A Cclouna , é una colon-
na che coní ia di diverfi pezzi o fchtggie di 
marmo preziofo , maftr icciat i o cementan 
a t to rno di uno ü a m p o o forma di matto-
ne , o d 'a i t ra materia j lo che fi fa , non 
í o i a m e n t e per rifparmiare la pietra preziofa ^ 
fia ágata , fia diafpro , o fimili v ma anco
ra per m o í l r a r n e pezzi di non ordinaria gran-
dezza , me rcé la nettezza e Punione ben 
comparta , che fa i ' incrujiazione , la quale 
r é n d e l e commeífure i m p e r c e t t i b í i i , quaftdo 
i l cemento é dell ' iüe í ío colore.. Ved i CO
LON NA . 

1 N C R U S T A Z 1 0 N E . , Incrufiatio t i l 
foderare , i ' intavolare o vertiré un muro ,. 
con pietre. lifce e rifplendentt , ovvec ruOi-
ebe, o di marmo,, o di m a i o ü c a r o a lavo-
EO d i ftucco-, e cío o equabilmente , o a ta-
••iahú e cumpart i tnend u 
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^ I N C U B A Z I O N E , J m u b a m , C v a t u r a , 

Tazione d 'una g a l l i n a , o d ' a l t ro vola t i le , 
che cova , o fcalda le fue o v a , per difehiu-
dcrle . Ved i O v o . 

I N C U B O S * , in volgare I n g l c f e , N igh t -
mare , Fantafima not turna ; una mala t t ia 
che confifie in una oppreffione del petto , 
cosí v io l en t a , che i l paziente non pub par- • 
l a r e , e né anche refpirare. 

* L a parola £ derivata dal La t ino I n c u 
bare, giacer fopra , o premere ¡ o p r a una 
cofa : I Greci la chiamam i f i a X T u ; , q. d . 
Saltator . Vedi EPHIALTES . 

I n quello male i fenfi non fono perduti 
affatto , ma fo í fogat i , f o f p i t i , e refi a t ton i -
t i , come T é 1'immaginazione , e 1 ' intellet-
to ; COSÍ che al paziente pare che qualche 
pefo g l i venga fopra g i t t a t o , e Üia per fof-
focar lo , o í l r a n g o l a r i o . 

I fanciull i fono mol to foggetti a quedo d i -
fordine \ cosí pur le perfone pingui , e glí 
u o m i n i di mente applicata , e dati a l io ftli
dio \ a cagione che lo ftomaco in t u t t i que-
ñ i t rova d i íücol ta nella d ig t f i i one . 

L ' Incubus par che fia i l cugtno germana 
del l ' e p i l e p í k e de l l ' apop lc í í i a i rope rocché 
s1 cgl i dura a lungo , degenera in u n a o n c l l * 
altra d i q u e ñ e malattie . A l t r i lo noverano 
per una fpezie d 'af tma, c lo chiamano tf/iV5-
ma notiurnum i e dicono che procede dal i ' 
iílelTc cagsoni , e che é curato cogl i fitíU 
m e z z i , che Taftma o r d i n a r i a » 

I N C U M B E N T , nella Legge , un C l e r i -
co che riiiede nel fao Bcnefiz,iü, con cura . 
Ved i CLÉRIGO, e BENEFIZIO. 

E' chiamato Incumbent della tal Chiefa 7 
p s rebé egli deve mettere tu t to i l fuo ftu-o 
dio per ben aecudire al debito di Cura to y 
o P á r r o c o . V e d i PÁRROCO , RETTORE , 
V I C A R I O , & c , 

I N C Ü M B R A V I T , nella Legge . V e d i 
QUARE INCUMBRAVIT 

I N C U R V A Z I O N E , 1' atto di piegare 
un oíTo,. od al tro corpo , e eambiargli cosí 
la fuá natural figura r 

INCURVAZIONE de raggr della Luce . V e 
d i LUCE , , e RIFRAZIONE, 

I N C U S , neli ' A n a t o m í a , ií feco^do de-
gÜ ü í í k e ' l i deli" orecchia » Vedi i 'An ico lo» 
O R E C C H I A i 

I N D A C O , una droga da t i n t o r i , d i co-
lore turchmo , o cileftro ca r ica , che c i f i reca 
á i l C l a d i e O c c i d e n t a l i . Vedi TURCHINO, 

i \ a a a 2. L ' Irs-



55^ I N D 
V Indaco é tratto dalle foglie di una plañ

ía che gli Spagnuoü chismano añ i l , e noi 
ande , n i l > Cuado Indiano ^ glajlum Indicum , 
e í nd igo . 

II método della fuá preparazione dicefi 
cííere quefto. — Quando la pianta é arri-
vata ad una certa altc27.a , e le fue foglie 
fono m buena condizione , le fí íaghano , 
e gittanfi in una í p t u e di t ino, c prendó
le d'acqua. Fanncfi infierne bolüre per lo 
fpazio di 24 ore; fulla fommita nuota una 
fchiuma , che ha tutti i colorí varj deli' 
iride. Allor faffi ícorrere l'acqua in un ai-
tro v a í e , dove ellas1 ag i i a , e fi sbatte, con 
cinque o fei lunghi cucchiai , o bañoni , 
íatti a ta! uopo , C í o cent inuaü a fare , 
finché 1' acqua diventa di un verde profon
do , ed allora la gran atura , come la chia-
mano , fi forma , lo che fcuoprono , col 
irarne fuori un poco in un altro vaíe , e 
fputandovi dentro; imperciocché fe vi feor-
geno una feccia turchiniccia , che pofa o 
cala a fondo , ctí lan di sbattere . L a ma
teria allor precipita da sé nel fondo del va
fe , e quando é ben pofa ta , ne verfan fuori 
I' acqua. Quíndi ne traggono l: Indaco , e 
Jo mtttnno in piccoli íacebi di tela, e la-
fcianlo colare ; ii che fatto, Jo metteno in 
recipienti di legno rail di fondo ; e dacché 
principia a feccarfi , ¡o í sg l iano quafr in 
íette , e le Isfciano indurare al S o l é . 

V i fono diverfe fpe?ie ú1 Indaco ; il mi-
gliore é qucllo che chiamafi fer^uijje , dal 
nome di un villaggio , dove fi prepara . 
Quelio é migliore, che é in pt 7.21 piatti , 
di una moderata grofiezza , un po' duro , 
netto, Itggicro, (leché ruoti nelT atqua , 
inflammabile , di un colore a (i a i ci leííro , 
fereziato un poco nel i' interno di firifeette 
argentine , c che appar rciío quando fuga 
f) íur un chiedo. L ' Indaco s'ufa da' pitto-
ri , i quali lo macinano e ír idehíano con 
del blanco. per farne un color cileflro; im-
pe roce he fenza tale meícolanza , dipingertb-
bc nericcio . Vedi TUR CHINO . 

Si miíchía con del giallo , per fare un 
color verde. — Si adopera puré nella tin
tura, e dalle incollatrici , o lavandaie, per 
dar una leggiera t inta , o un'aria turchinic
cia alie loro t e le . Vedi TINGE RE . 

Ne l l ' Hor!as Indus Malabaricus , v' é la 
de (crizione dtlla Pianta , donde é tratto 
F h d m o i la dccozicnc deila di cui radie? fi 

I N D 
predica per ecccüente contro la cólica ne-
fritica ; le fue íogiie , applicate al!'abdo-
rae , giovano per mover 1'orina; e 1' inda
co ft'efl'o é di buon ufo per feccare i tumori 

I N D E F E I S I B 1 L E , nella noftra Legge , 
figninca , quelio che non pub eífere disfaí-
to , o refo vano: — C o m e , un buono e íi-
curo fondo, un fondo indefeifibile , irrevo-
cabile. 

I N D E F I N I T O , Indcterminato ; quelio 
che non ha iimiti certi ; o a cui la mente 
umana non ne pub o sa affigere . Vedi 
INDETERMINATO. 

II Carteíio íi ferve di queíla parola nel
la fuá Filofofia , in vece d' inf ini to , si ne' 
numen" , come nelle quantita , per fignifi-
care un numero inconcepibile, cd un nume
ro cosí grande , che non gti fi pub aggiu-
gnere un' unita ; ed una quantita cosí 
grande , che non é capace di alcuna 
giunta. 

C o s í , egii dice, le í i e l l c , viGbiü ed in-
vifibili , fono in numero in de fin he , e non 
come tenean gil sntichi , infinite ; e , co-
tcíla quantita fi pub dividere in un nume
ro indefinito di parti , non infinito . Vedi 
INFINITO . 

INDEFINITO S1 ufa anche nelle Scuole per 
fignificare una cofa che ha folo un títre-
xno : per efe ni pió , una linea tirata da un 
punto , cd eíiefa infinitamente . 1— Ce31 
quelia (he chiamsfi eternita a parte ante , 
o eternita a parte poft, é una durazione i n 
definita. Vedi ETERNITA' . 

INDEFINITA jFrcpofizione . Vedi PROPO-
SIZIONE. 
' INDEFINITO, in Grammatica , s intense 
de'nemi , de' pronomi , de'vttbi , de'psrti-
cipj , degli articoli , ckc. che iafcianfí in 
un ftnfo incerto , indcterminato , e ron 
affiíio ad alcun ttmpo patricolare , sd al
cuna patticoiar cofa, o cirecítanja . Vedi 
AORISTO, ARTICOLO , o PRO NO ME . 

I N D E L E B I L E * , quelio che nón fi pub 
fcanceilave» 

* L a parola e formaia dal Latino delere^ 
fcancellare , e la p r iva t iva in . 

Cosi il Battefimo , l'ordine del Presbite
rato , &.c. fi dicono conferir o imprime-r 
caratren inddcbdt . Vedi CARATTERE . 

I N D E M N I T A 1 * , un atto con cui una 
prcmette di garantiré , o di mantenere íHs-
ía qualche altra per fon a da qualunque per¿i-
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ía o d a n n o , che g l i poffa venire perqualchc 
particolar mot ivo o racione. 

* L a parola e originalmente Latina , 
formata dalla negativa in , e damnum , 
per dita. • j > 

Quando una Chiefa e appropnata ad un 
A b b a z i a , o ad un C o ü e g i o , T Arad i acono 
perde la fuá induEiion money per lempre , 
c ioé perde qüel d iña re che a luí tocca per 
1'mtroduzione di un Pá r roco , o Curato , 
& c . al poíTeífo di una Chiefa : rna in ifcam-
b i o , egü aver dee ognj anno dalia Chiefa 
cosí appropnata uno , o due fcellini , piíi 
o m e n o , per p e n í i o n e , come fu convenu-
to nel tempo dell ' impropnazione ^ ( Ved i 
IMPROPR i ATIO ) c queila pení ione chiarnsí i 
Indsmnity. 

I N D E N T U R E , ne'ia Legge, una ferit-
tura che contiene qualche contratto tra 
due almeno ; la quale é f ra í l agüa ta fulla 
f o m m i í a , c o r n í p o n d c n t e m e n t e ?.d un'al t ra . 
par te , che ha i l cont&uuto medefiiiio . V e d i 
ATTO , e DEED . 

1 N D E P E N D E N T I , una fetta d iPur i t a -
ni neil ' Inghii terra e nell ' Ollanda ; cosí 
chiamati , perché negano non folamentc ogni 
fub.rdinazione tra i l ioro Clero , ma ancor 
tu t ta i-d dipendsnza da alcun'al tra anerablca , 
o Con¿ ; regaz!one . Vedi PURITANI . 

So í i cugoao , che ogni Chiefa fe para ta , 
od ogni Congregaiione par t íco ia re , ha in 
sé radicalmente ed e íTenzia lmente qualun-
que cofa ntceiUna per i l fuo proprio go-
v e r n o ; ch1 c l i 'ha turto H putere , c la g iu -
risdizione Ecclef iaíHca; e non é punto fog-
getta ad aí tre C h eíc , o ai lar depuran , 
né alie loro a í f e m b i e e , o finodi . Quantun-
que g ¡ ' Independenti non í h m m o neceiTario 
radunar íinodi ; nuHaaimeno , fe t i en (ene 
qualcuno , con íi de ra no \ fuoi decreti o le 
fue r i fo luz ion i come eo«üg!i prudenziaii e 
di pefo , ma non come ciecilioni che ab-
t ianf i ad ubbidire perentoriamente . Ved i 
SÍNODO, CONCILIO, &C. 

A eco ¡da no , che una o piu Chiefe pof-
fono ajutare un 'a i t ra coi loro a w i í o , e eol
ia loro afíidenza , ed anche riprovarla quan
do taba , pu r thé tab Chiefe non preten-
dano o s arroghino aicuna íuper iore autor i -
! a , o d i m t o , per feomuaicarc, & c . 
^ Ne¡ le ) materic d. fede e d i dottrina , g l ' 
índependemi confentono coo'i a l t r i Ri lor» 
m a i i s di maniera che la d i l c rcnza é gHU-
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to í lo di pol í t ica che d; rcligior.e . Ved i CAL
VINISMO . 

N e l tempo delle Guerre c iv i l i i n I n g h i l -
terra , elTendo diventati g l ' Independemi i l 
part i to i l pih potente , e t rovandoí i alia 
t e ñ a degli affari , la msggior parte deile 
abre Sette , che erano avver íe alia Chiefa 
d' Inghi l ter ra , s' uni con e í l i : i l che fu oc-
cafione che fi diftingueíTero in dus fetíe . 

I p r imi fono in fat t i Prcsbiteriani , da* 
quali non difeordano in altro che ne' pun-
í; di d i í c ip l ina . — G l i a l t r i , chiaman dal 
Signor Spanheim Pfeudo Indspendenti , fono 
una confjfa msfcolanza di Anabat i f l i , d i 
Soc in ian i , di A n t i n o m i a n i , di F a m i l i Q i , d i 
L i b e r t i n i & c . V e d i PRESBITERIANI , D i s -
SF.NTERS, SEPAR A T I S T Í , &C. 

I I P. Orleans nfer i íce f origine degl' I n 
dependemi nel modo feguente . " Dalla me-

defima Selta ( c i o é da'Prcsbiteriani ) era. 
nata gia da qualche t e m p o , fotto pie-
t e í l o di ultenore n f o r m a , una fetta nuo-

„ v a , che non í - / lamente era contraria al 
M o n a r c a , ma alia M o n a r c h i a , ambedue 

„ le quali cofe ella intraprcfe di d i í l ruggere i 
„ c in lor vece di formare una repubbiica. 
„ Furono coño ro chiamati col nome d' I n d i -
„ pendenti, p e r c h é , p rote liando di portare 
?, la l iberta Evangél ica ancor piu okre che 
„ i P u r i t a n i , rigettavaop non folo i Vefco-
,, v i , ma anche i S inod i , pretendendo che 

ogni aí íembiea dovcííe governarfi indipen-
,, dentemente da tutte Taltre ^ nel che , dico-

n o , confiíie la liberta de ' f ig l iuol i di D i o . 
Da prima furono folamente d i f t in t i da i 
Prcsbiteriani , come i piu zelanti dai piu 

,., i nd i f í c r en t i , i piu r igidi dai piu r i m c f f i , 
„ per un'avverfione maggiore ad ogni pom 
„ pa , c preeminenza si neíla Chiefa , come 
„ nello Stato , e per un piu ardente deíi-

derio di ridurre la pratica dell ' Evange-
lio alia fuá purita p r i m i t i v a . Fu la loro 

v maifima ú'Indipendcnza che prima l i di -
ftirrfe , e i i refe fofpetri a g ü a l t r i . M a 

5, la loro d e í i e r i t a , e i l loro a r t i ñ z i o fecero 
„ che guadagnaffer te r reno, cd i n f i t t i t b -
„ bero mo l t i profelui da t u t t i g l i a l t r i par-
„ t a i , e da tutte le altre fet te. 

V Independentism-o é proprio della Gran 
Bretagna, delle Colonie Bn tanne , e delle 
Provincie Un i t e . U n certo M o r c l nel Se
cólo l ó , t e n t ó d ' in t rodur lo in Francia ; ma 
fu condatuiaco nei Smodo della Roceba t 
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áovc prefiedeva B e i a ; e in un al tro finodo 
pur alia Roceila nel 1644. 

I N D E T E R M I M A T O , nella G e o m e t r í a , 
s 'intende d 'una quanti ta o di tempo , o di 
Juogo , che non ha certi o def ini t i l i m i t i . 
V e d i INDEFINITO . 

INDETERMINATO Problema I é queilo , di 
cui v i poíTbno eíTere inf ini te foluxioni dif-
f e r en t i . Ved i PROBLEMA, I L L I M I T A T O , e 
N U M E R O . 

Efempigrazia , fe un numero r k e r c h i f i , 
i l quale fia un m ú l t i p l o di 4 e 5 ; dove la 
rifpoíia effer pub 2 0 , 4 0 , 6Q , & c . in in
finito j o , fe foíTe diraandato di trovare 
due numer i » la fomma de' q u a l i , infierne 
col lor prodotto , íía eguale a un numero 
d a t o ; o di fare un romboide , in cui i l r e t -
tangolo fot to i due la t i fia eguale a un dato 
q u a d r a í o . Ambedue i quali problemi amet-
tono inf in i te f o l u z i o n i . 

I N D E X * , Indice neli ' snatomia , dinota 
i l d i to che m o í l r a . Vedi DITO . 

* E* eos) chiamato da indico , additare , 
mojlrare ; perche d i queflo dito general
mente fi f a un t a l u f o : onde / ' extenfor 
indicis e chiamato indicater . Ved i EX
TENSOR , ABDUCTOR, e ADDUCTOR. 

I Grcc i lo chiamano le ce atare , A I ^ O Í ; 
adoprandofi q u e í t o d i to per guftare ie falíe 
& c . ond 'egh s ' é inzuppato \ o w t r , come 
pare ad a l t r i , perché le nu t r i c i 1'adoprano 
per prendere i l c i b o , onde alimentano i lor 
i a n c i u l l i ; pr ima leccandolo , per í en t i r e fe 
é troppo caldo , o no . 

INDEX , n e l i ' a r i t m é t i c a , é q u e l i o che chia-
mafi a ¡ t ramen te la c a r a t t e r i ñ i c a , o l ' e í p o -
nente di un loga r i tmo . Vedi LOGARITMO . 

Lf Index é quello che m o ü r a di quant i 
luoghi confia i l numero affoluto apparte-
nente al logar i tmo , e di qual natura cg l i 
é , fe un ¡ m e r o , o una frazione. 

C o s í , in quefio Logar i tmo 2 , 521293 ;, 
i l numero che fia alia finiflra del punto é 
chiamato i ' index \ e perché é 2 , mofira 
che H numero a fio! uto eorrifpondcnte ad t i 
fo , confta di 3 luoghi : i m p e r o c c h é é fem-
pre uno di piíi che V index^ roentre 1' i nd tx 
di 1 é o ; d i 10 é 1 ; e di 100 é 2. &c. . 
Come in q^uefio efempio; 

0123450789 ¿ o v e j numer i di, 
123456789 

a fono iná'tci g g l ' i n f e r i o r i . E p t r c i o in 
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quef ie piccole tavole di iogar i tmi di Brigg , 
dove Vindex é omefifo , íi deve fempre fup-
plire , prima che operiate per mezzo d 'e íTi . 

Se i l numero affoluto é una frazione, o 
un rot to , V Índice del logari tmo ha un fe-
gno negat ivo , ed é fegnato cosí ; 1 56229 ; 
i l che mofira che i l numero cornfpondente 
é una frazione decimale di tre l u o g h i , c ioé 
1.565. 

M ; T o w n l y ha una maniera peculiarc di 
notare quefi:'JnJ/í-/ , quando efprimono fra-
z i o n i , in oggi molro ufata; cioé prendere , 
i n vece dei vero Índice , i l fuo complemen
to a r i t m é t i c o a far 10: cosí che egü ferive-
rebbe i ! logar i tmo tefié mentovato cosí : i * . 
562293. Come g l ' Jw^/w fi f o m m i n o , e íot-
t raggano, vedi ne l i ' a r t ico 'o L O G A R I T M O . 

INDEX, Indice d i un Globo, é un piccio-
lo ftilo accomodato ful polo fettentrionale , 
cd i l qual gira a t torno di eífo , additando 
certe d iv i í ion i nel c i rcolo Orarlo . Ved i 
GLOBO . 

A l i e vol ts chiaraafi gnomon. Ved i GNO
MON . 

INDEX , ovvero INDICE , é altresi la de-
nominazione di una Congregazione in Roma > 
Taífar di cui fi é efaminare i L i b r i , e met
iere que lü , ch' ella giudica da proibirfene 
la lettura e la vend i ta , in un índice . 

Indices expurgatorii , é i l nome col quale 
fon chiamati i Cataloghi de' l i b r i p ro ib i t i ; 
fra i quali v ' é pera quefia differenza, che 
alcuni fono condannati puramente e aífolu-
t amente , ed z \ w {J\Q doñee corrigantur, f in 
c h é fie no corretu . 

F i ü p p o I I . di Spagna fu i l primo che 
procuro foífe pubblicato un Index de' ¡ ibrí 
condannati dall ' I n q u i í i i i o n e d i Spagna. Pa
pa Paolo I V . ne prof i i to , e nel 1559- or-
dinb alia Congregai ione del Sanio U f i z i o 
in Roma di (lampare i i íecondo^ .. Fio V.. 
raccomando la mareria al Conc i l i o di T r e n -
to , . che ne fe ce u n ' altra . Dopo quedo , i l 
Duca d'Alv-a procuro che fe ne í lampaflc 
un slt.ro i n Anvcrfa nel 1571 . Clemente 
V I í L . nel 1596. ne pubblico un copiofo ^ 
c h i a m a L o col nome a Index R o m a n u s V e 
ne furono ú m due , pubblicgti nel 1583 , 
e n ú 1612, da: Cardinal i G u i r o c i , e San-
d o v a í , e diverfi al tr i dagl' Inqui f i to r i e Mae-
fíri del Sacro Pa'aizo . I I p iu confiderabi-
ie di t u t t i g!' Indíe i é- quello di S b t t o m a y o r » 
che fu fat to per t u t t i gji Siat i foggetEt a l 

Ra 
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Re di Spagna , e che comprende t u t t i g ü 
a l t r i ; vencndo giu fin a i l ' anno 

I N D I A , o India Or ién ta l e (del)') la C o m -
pagnia , ¡ e m o n e t e , la fcta, & c . V c d i C o M -
PAGNIA , C O M O , S E T A , &C. 

I N D I A N O Inchiofiro. Vedi INCHIOSTRO . 
INDIANO Legno , chiarmto anche Legno 

di Giamaica, c Campeche, é prefo da! cuo-
re o dal midollo di un albero grande, che 
nafce in copia nell ' I folc di Giaraaica , C a m -
oe^he & c . i ! quale fi adopra nella T i n t u r a , la 
fuá* decozione effendo r o í f a , & c . Ved i C A M 
PECHE . 

B ñ&to offervato, che metiendo qualchc 
poco di quefta decozione in due bot t ig l ie , 
e m e í c o l a n d o v i un po' di polvere d' al lu-
rae in una , diventera di un belliíTirno rof-
f o , che fi manterra , e durera; l ' a l t r a nel 
corfo d' una giornata diventa di color gial-
l o , b e n c h é arnbedue le bot t ig l ie fienfi del 
pari chiufe d a l l ' a r i a ; e fe un poco d c i r i í k f -
¿} decoxione venga a l l ' a r ia efpoflo , diven
tera ñera come i ' i nch io í l ro nel medefimo 
fpaxio di t empo . 

INDIANO Océano, Ved i OCÉANO. 
I N D I C A T I V O , nella Grammat ica , i l 

p r imo M o d o dclla Coniugazione d e ' V e r b i ; 
che non fa fe non moftrare i l tempo o pre-
fente , o pafTato, o futuro . 

lo amo, é i l tempo prefente ; lo amai , 
i l paflato \ ed lo amero , i l futuro del modo 
Indicativo, Ved i T E M P O . 

I N D I C A T I V A Colonna. Ved i T a r t i c o -
lo COLONNA . 

I N D I C A T O R , nel l ' a n a t o m í a , un m u -
feo lo del d i to Index ; ed é cosí d e t t o , per
ché ferve a í lendere coteflo d i to per accen-
nare o mofirare qualche cofa. 

H a la fuá or igine nel mezzo e nella par
te di dietro del cubitus , e s1 inferifee per 
un doppio tendine nella feconda falange 
delT Í n d i c e , e nel tendine del grande Efien-
fore , con cui adopera congiuntamente nel-
lo üendere o drizzare i l d i t o . — Ved i T a v . 
Jlnat, C M y o l . ) F¡g. 7. n. 10.49. 

I N D I C A Z I O N E , un fegno che difeuo-
pre , o addita qualche cofa da farfi . V e d i 
SEGNO. 

INDICAZIONE , nella M e d i c i n a , íignifica 
a o che addita, che moOra , o fcuopre l 'op-
portuno da farfi , ed i rnezzi applicabili in 
ogm cafo, me rcé d'una cognizione della na
tura d t l m o r b o , e dclle v i r tu de 'Medicament i . 
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Le Indhazíoni fono di quat t ro fpezie , 

prefervative, o prophylafticne, le quai moftra-
no in qual maniera debbe efiere t r ó n c a l a o 
impedita la caufa di un morbo che s' ap-
p r o í l i m a ; Curative, che m o í í r a n o come at-
tualmcnte s' abbia a r imovere una malat t ia 
gia formata ; palliative , che dirigono , o 
infegnano i l minoramento de 'd i lei effetti , 
o come s'abbia a torne alcuni de ' fuoi finto-
m i , avanti che la malatt ia fi poíTa to ta l 
mente vincere ed cfpellere ; e vitali , che 
fi rapportano alia forza del corpo . V e d i Cvt-
RATIVO , CONTRA-INDICAZIONE , e F A L 
LÍ ATIVO . 

La parte della Medicina che trat ta delle 
Indtcazioni , é chiamata femeiotica . V e d i 
SEMEIOTICA . 

I N D I C E . Vedi INDEX. 
I N D I C T I O . Ved i INDIZIONE. 
I N D I C T I V U S , un ep i te to , dato acer-

t i g io rn i di fefte , e rd inat i , o defiinati dai 
M a g i í l r a t i R o m a n i , cioé dal Confole o dal 
Pretore. V e d i FERIÍE , e FESTA . 

I N D I C T M E N T * , nella Legge , u n ¿ / 7 / , 
o una cédula , o fia dichiarazione di quere-
l a , flefa in forma di legge, per vantaggio 
del pubbiico *, efibita come aecufa di qual-
cheduno per una trasgreffione , c r i m í n a l e 
o p é n a l e , ai Giudic i detti Jurors , e m e r c é 
del loro efame í rova ta vera , c prefentata 
davanti al M i n i f t r o che ha i l potere d i pu
n i ré o certificare 1' ifteífa offefa. V e d i D o -
DICI uomini, 

* L a parola e derivata dal F ranee fe en-
d i t e r , indicare , fecondo M . Lambard t 
da ív$eiKvviJ.i y incarico , informo contro t 

INDICTMENT , nella legge comune , figni-
fica r i í l e í f o che aecufatio tra i Giureconful-
t i , benché in alcuni punt i diífcrifca . V e d í 
ACCUSA . 

Pare che fía aecufa , perché l i G i u r a t i 
che s ' informano del d e l i t t o , o de í l 'o f fe fa , 
non la ricevono finché la parte che prefen-
ta i l b i l í , comparendo , fottoferiva ¡1 fuo 
n o m e , e proferifea i l fuo giuramento per la 
veritva. Vedi J U R Y , B I L L , &C. 

DiíFerifce úzVC aecufa , i n quef io , che la 
parte che proferifee non ne é obbligata alia 
prova fotto qualchc pena, non provandofi ; 
fa lvoché fe v i appaia col luf ione, o confpi-
raz ione . 

1 N D I C U M Fo l i tm . Ved i r a r t i c o l o Fo-
LIUM . 

I N -
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m D l C U S t S v c c u l u s . Ved i ¡ 'ar t ícelo C o c 

eo LUS . 
INDICOS Coflus . Vedi l'zrticolo COSTOS . 
1N D I G E S T I O N E , una erudita , o un dí-

fet ío di debita eccitura del cibo, o di un 
iimore del corpo, o di un eferemento. Ve
di CRODITA' . 

N c l í i í k m a delia trituraiionc , V indige-
Jlicne che é una erudita, fi pub naturaimtn-
te fpiegare ^ dalia rilaííazionc deile fibre del-
)o í l cmaco . <—Un ¿ndigejtione bihofa, neli' 
ópinion d' Hccquet , grande íoílenitore deIIa 
Tri turazione, deefi ad una íoverchia forza 
neilo üomaco , alia troppa vivacita delle fue 
• íc i l iaz ioni , che impediícono la digelHone , 
rendendo ireperfefta la triturazione . M a 
cgli non appaga cosí fáci lmente il fue Leí-
tere con queíla tcoria; imperocché fembre-
rebbe che ¡a digeñione dovefíe effere piü 
pe r fe t ta , a mi fura che la forza dello ftoma-
co é accrefeiuta. Vedi DIGESTIONE , e T R I 
TURAZIONE . 

I N D I G E T E S , un neme che gil antichi 
davano ad alceni de' loro D c i . Vedi D i o . 

V i fono varié opinioni interno alT origi
ne , cd alia fignifícazione di queíla parola ; 
aicuni prctendendo che fu data a tutti gli De i 
in genérale; ed altri , folo ai Semidei , cd 
agii Ero i deificati : Al tr i di cono , che ca
va íi a que5 Dei ch' erano originalmente del 
pac-fe , o piuttoílo agli Dei del pacíe che por
to queflo nome ; ed altri ancor tengono che 
fu attribuito quefto titolo a que' D e i , i qua-
li erano protetteri di particolari Ci t ta • Ve
di TUTELARE , ePENATES . 

Que i dtlla prima opinione mantengono , 
che i Dei furono cosí chiamati per antifra-
fi , perché eglino non a vean biíogno di n al
ia ; la parola venendo dal verbo indigeo , 
ho bi íogno. —- Se cií) foíTe vero, la parola 
Jndigetet íignifichcrebbe a un dipreOb l'iftef-
i'a cofa in Latino che 1' Ebreo i fchad-
dai , dato a Dio moho fpeíTo nelia Scrittu-
ra ; e che ílgnifica , Dio cífere bailante a 
fe flefío, ncd aver hifogno di nulla . 

Quelli deila feconda opinione derivano la 
parola da indignare , chismare , invocare ; 
eOcndo queili i Dci che ordinariamente ve-
ni vano invocad, c che porgevano piü pron
to orecchio ai voti , fatti ad e í í i . —- Ci ta
no a tal uopo Macrobio , il quale adopra 
la vocc indigitare in quedo fenfo , e dice 
che le Vtí iai i íacean le loro invocazioni co-
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s i , O Apollioe Medico ! O Apelline Pa-an ? 
Vefiales i t a índígí tant , Jpcl lo Medice! A -
pollo Paan ! — Aggiungono , che i loro iibri 
di preghiere , e forme d' invocazioni , eran 
chiamati Indigi tamenta. 

Altri finalmente vogliono che Indigetes 
fia dirivato da inde gen i tus , o i n loco degenr, 
o da inde , ed ago , per dego, vi veré , abita
re; la cual ultima opinione fembra la piíi 
proba b i le . 

In fatti appar IO. Che queili Indigeiet 
eran pur chiamati D i i locales , o topici . 
2o. Che gV Indigetes erano d' ordinario uo-
mini deificati , ch' erano in realta Dei lo-
c a l i , cífendo ftimati protettori di que'luo-
gh i , ne'quai venían deificati ; cosí che la 
feconda e la íerza opinione fi combinano 
afiai bene. 30. Virgil io m e t í e in uno pa-
t r i i con indigeiei , quafi fendo una ík í fa 
cofa , Gecrg. I . D i i p a t r i i , ind i poetes . 40. 
G l i D e i , a'qualí i Roma ni davano il noms 
d' í nd ige te s , erano , Faunus, Ve ña , /Eneas , 
R o m u i u s , tutti Dei d' Italia ; e in Atcne , 
M i n e r v a , dice Servio ; cd in Cartagine , 
Dido . E"vero, che troviamo Júpiter I n d i -
ges, ma il Júpiter i n d i ge s ^ é Enea , non i l 
gran Giove ; come pcífiam vedere in L i -
v io , I. i . c . 3 . nel qual ultimo fenfo, Servio 
ci aí lkura , che indiges viene dal Latino , i n 
diis ago, lo fono fra gli D e i . 

1 N D I G N A T O R I U S , un mu feo lo cosí 
chiamato, perché fi fuppone che tirl Toe-
chio dal íuo angolo interno all'infuori , la 
qual mozione e í ituazione d' occhio da im' 
apparenza di fdegno, e di difprezzo . 

M a queíla mozione é propriamente com-
poíla , ed appartiene a due raufeoli. Vedí -
lo fotto i'articolo O c c m o . 

I N D I G O . Vedi INDAGO. 
I N D I R E T T I M o d i , de'Sillogismi, nel

ia Lógica , fono i cinque ultimi modi deila 
pr ima figura , efpreffi colle íeguenti parole 
barbare , baralipton , celantes, dabitis , Frife-
fomorum. Vedi FIGURA , e MODO. 

La converfione dtlla Conclufione rende i 
modi ind i r e t t i : per cfempio, un fillog'smo 
in dar i i , ed un altro in dabitis, fartbbero 
perftt tamente Cmili , fe con foííe per que
íla converfione ; le propofízioni a vendo la 
íkífa quant ' ta , e la í k í í a qualita , cd il 
mezzo termine e l íendo il foggctto nelia msg-
giore , e il predicato ncila minore, si neli' 
un come ntll' aiíro . Re fia adunque , 

per 
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per farvi dift inzíone , quel che é i l foggetto 
della conclufione i n darii , fia i l predicato 
della conclufione di dabiíis ; e quel che é 
i l predicato nel p r i m o , fia i l foggetto nei l 
u l t i m o . Vedi S I L L O G I S M O , CPROPOSIZIO-
N E . 1 -

D A - Ogn i cofa che ajuta a falvarfi é 
ut'úe'-

R i - V i fono delle t r ibolazioni che aju-
tano a falvarf i : 

I . Dunque v i fono delle t r ibolazio-
n i che fono u t i l i . 

D A - O g n i cofa che ajuta a falvarfi é 
uti le : 

B I - V i fono delle t r ibolaz ioni che 
ajutano a fa lvarf i : 

T I S . Dunque alcune cofe che ajutano 
a falvarfi fono t r i bo l az ion i . 

Confermazione INDIRETTA . V e d i CONFER-
MAZIONE . 

I N D I V I D U O , I N D I V I D U U M , nella L ó 
gica , un eífere particolare di una qualche fpe-
zie ; ovver quello che non pub dividerfi i n 
due o pih e í fe r i , egua l i , o f i m i l i . 

L a confueta divifione lógica f i fa i n Ge
nera , Species, e Individua . V e d i G E ÑUS , 

SPEZIE , e DIVISIONE . 
Degi ' I n d i v i d u i faífi dagli Scolaíl ici la fe-

guente quadruplice d i ñ i n z i o n e . 
INDIVIDUUM Vagum , quello che quan-

í u n q u e fignifichi una fola cofa , pub non 
oftante eífere ogni uno di quella fpezie; co
me quando diciamo , un uomo , una certa 
perfona, od uno , cosí o cosí diífe ; ancor-
ché non s' intenda íe non una perfona, p u r é 
c o t e ñ a perfona , quando niente appare i n 
c o n t r a r i o , pub eífere ognuno . 

INDIVIDUUM determinatum, é quando la 
cofa v ien nominata e determinata ; come 
Aleí fandro , i l fiume N i l o , & c . queí lo é 
ancor chiamato individuum J ignatum. 

INDIVIDUUM Demonflrativum , é quando 
s adopera un pronome dimoflrat ivo nel l ' ef-
preífione come queft' u o m o , quella donna . 

INDIVIDUUM ex Hypothef i , o per fuppo-
f iz ione ; quando unnome o termine univer-
fale viene riftretto , per fuppofizione , ad 
una cofa particolare : come quando dicia
m o , i l figlmolo del t a l e , e f i sa, che egli 
n o n ebbe che un figliuolo. 

I N D I V I S I B I L I , nella G e o m e t r í a , fono 
quegh indefinitamente piccioli E lement i , o 
p r i n c i p j , ne' quali m corpo , od una í igura 

Tomo IV, 
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ú l t i m a m e n t e r i fo lub i le . V e d i ATOMO , e 

I N F I N I T O . 
U n a linea f i dice conftare di p u n t i , una 

fuperfizie di linee parallele , ed un folido 
d i fuperfizie parallele e f i m i l i ; e perché 
ciafeuno di queíH elementi f i fuppone ind i -
vtfibile , fe i n una qualche figura venga 
t irata una .linea per mezzo agli e lement i 
perpendicolarmente , i l numero di punt i i n 
quella fara TifteíTo che i i numero degli ele
men t i . 

Donde appare , che un para l le logrammo, 
un p r i sma , od un ci l indro , é refolubile i n 
elementi , o i n d i v i f i b i l i , t u t í i eguali 1' un 
a l l ' al tro , paralleli e fimili alia bafe ; U n 
tr iangolo , i n linee parallele alia bafe , m a 
decrefeenti i n proporzione a r i t m é t i c a : cosi 
pur é de' c i r c o l i , che coftituifeono i l conoi
de p a r a b ó l i c o , e di q u e l l i , che coftituifeono 
i l piano di un c i r c o l o , o la fuperfizie d i un 
cono ifofeele. 

U n ci l indro f i pub rifolvere i n fuperficie 
curve c i l i nd r i che , avent i tut te la medefima 
al tezza, e continuamente decrefeenti inden-
t ro , come decrefeono i c i rcol i della bafe , 
su cui inf i f tono. 

Quefta maniera d i coní iderare le magn i -
t u d i n i , e chiamato i l m é t o d o degl' I n d i v i j i -
b i l i , d i e non é fe n o n . i l m é t o d o antico 
delle E f a u í l i o n i , alquanto mafcherato , e con-
t ra t to o r i f t r e t to . Ved i ESAU¿,TIONE. 

E g l i trovafi utile , ne l l ' abbreviare le d i -
m o í l r a z i o n i matematiche ; di che po í í i am 
daré un eferapio i n quella famofa propofi-
zione di Archimede , che una sfera é due 
te rz i d' un ci l indro circoferit to . 

Supponete che un c i l i n d r o , un emisfero} 
ed un cono inverfo ( T a v . Geometr. fig. 99. ) 
abbiano i'ifteífa bafe, ed al tezza, e fien ta-
g l i a t i da piani i n f in i t i , t u t t i paralleli alia 
bafe, de 'quali d g h u n o j é manifefto, che 
i l quadrato &i d h fara da pertutto eguale 
al quadrato di K c ( raggio della sfera ) i l 
quadrato be z=z t h quadrato ; e confeguen-
temente , po iché i circoli fono T uno a l l ' 
al tro come i quadrati de' r a g g i , t u t t i i c i r 
col i dell ' emisfero faranno eguali a t u t t i quel
l i del c i l i n d r o , dedotti o fot t ra t t i d i qua tu t 
t i quell i del cono \ i l perché i l ci l indro , 
dedottone i l cono , é eguale a l l ' emisfero ; 
ma é noto , che i l cono é un terzo del c i 
l i n d r o , per confeguenza la sfera debb 'e í fe rne 
due t e r z i . Ved i C O N O , S F S R A , &C. 

B b b b I N -
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. I N D I V I S O . Pro INDIVISO , V e d i Tar-
t icolo PRO . 

1 N D I Z I O N E , íígnifica i l convocare un' 
affemblea Ecclefiaftica ; come un Sinodo , 
od un C o n c i l i o , ed anche una dieta . Vedi 
C O N C I L I O , SÍNODO , & c . 

INDIZIONE par iment i f iapplica al lediver-
fc Seílioni degli fteffi Conc i l j . V e d i SES-
SIONE . 

D i qui é che al fine delle SeíTioni del Con^ 
c i l io d i T r e n t o i l decreto col quale i l Con 
ci l io aflegna o deftina i l giorno della futura 
SeíTione , é chiamato V indizion di quefta 
S e í l l o n e , 

I N D I Z I O N E , nella C r o n o l o g í a , f i adopera 
per una fpezie d' é p o c a , o maniera d i com
putare i l tempo fra i R o m a n i ; contenente 
un ciclo od una r ivoluxione di 15. anni , 
che , quando fono f p i r a t i , comincia di nuo-
v o , e si va i n giro fenza i n t e r m i í f i o n e . V e 
di C I C L O . 

Quefto m é t o d o d i c o m p u t a z í o n e non ha 
dipendenza dai m o v i m e n t i celefti . a- Peta-
v i o dice , che non v i é nella C r o n o l o g í a 
niente d i men noto che la Indizione Ro
mana ; cioé , niente di men noto , che la 
fuá origine ed i l fuo principio . — La opi 
n i ó n genéra le fi é , ch 'e l la fu i n ñ i t u i t a nc l 
tempo di Co f t an t i no , ma quefta é una me^ 
ra c o n g e í t u r a . — V i erano delle Indiz ioni 
nel tempo dell ' Impera tor Cof tanzo , ficcome 
appare dal C ó d i c e T e o d o í i a n o * — I do t t i 
foftengono, che le Indiz ioni non furono o r i 
ginalmente al tro , che certe taífe annuali , 
d i cui pubbl icavaní i le tariffe ogni anno : ma 
pe rché fieno ñ a t e cosí ch iamate , pe rché poi 
riftrette ad un ciclo d i í 5 a n n i , quando, e 
con qual occafione furono i n f t i t u i t e , non é 
t e n n o t o . 

N o i t roviamo tre forte d' I n d i z i o n i , men
t ó vate negli A u t o r i ; l ' Indizione d i Coftan-
t i n o p o l i , che comincia i l 1. d i Setiembre ; 
c 1' Indizione Imper ia le o Cefarea, a' 14. d i 
Set iembre, e VIndizione Romana o P á p a l e , 
che é quella che fi ufa nelle bolle del Papa, 
t comincia al p r imo di Genna io . 

I Papi hanno datati i loro A t t i co l l ' anno 
dell ' Indiz ione, fempre da ppi che Car loma-
gno l i fe Sovrani ; innanzi al qual tempo 
la data che v i ponevano , era quella degli 
anni degli I m p e r a t o r i . 

N e l tempo della r i fo rmaz íone del Calen
dario , l ' anno i58z. fa contato Panno de-

I N D 
cimo dell ' Indizione : cosí che comlnciando 
a contar d i la , e dividendo i l numero di 
anni feorfi tra quel tempo e quefto per 15 5 
i l refiduo fara T anno dell ' Indiz ione, corrif-
pondente al p re íen te anno di Noftro Signo-
re 173.8 , cioé V I . 

L ' Indizione f i pub anche trovare aggiun-
gendo 5 a l l ' anno di Noft ro Signore e d iv i 
dendo la fomma per 15 , i l redo é l ' anno 
dell ' Ind iz ione : fe non v i é avanzo , 1' I n d i " 
zione é X V . 

La parola indizione viene áz ind i t l i oy che 
fignífica ftabilimento , ordinazione , o i n t i -
mazione . I I tempo del l ' Indizione appref-
fo i Romani , era quello i n cui i l popólo 
venia citato a pagare un certo t r ibuto ; e 
per quella r ag íone f i é , che i ' Indizmte I m 
periale cominciava ver íb i l fine d i Settem-
b r e , perché eífendofi fatta allor l a r acco l t a , 
fupponevafi che i l popólo poteífe fác i lmente 
pagar la ta i fa , 

I N D O C T O R U M Parlipmentum . V e d i 
PARLIAMENTUM . 

I N D O R A R E . V e d i ¿ i r te o método d i co* 
pr i r $ ORO , i n foglia , o l i q u i d o , fotto l'ar-
ticolo ORO . 

I N D O R S E M E N T , quel che fi ferive Co
pra i l di dietro d' un I f i rumento , 0 d' un 
A t t o . — U n a condizione feritta íul di die
tro d 'una obbligazione , chiamafi comune-
mente un indorfement ; da i n , e dorfum , 
fchiena, i l d i d i e t ro . 

I N D U C I A R U M Pe t i t i o . V e d i l 'articolo 
P E T I T I O . 

I N D U G I O . V e d i R E S P I T E . 
I N D U L G E N Z A , nella T e o l o g í a , é un 

termine , che fignifica la remilTione d 'una 
pena dovuta a un peccato ; accordata dal
la Chiefa , e che efime i l peccatore dal
le pene del purgatorio . V e d i PERDONO , e 
B O L L A I 

L ' Indulgenze fi traggono dall ' in f in i to te-
foro de' me r i t i di Gesu Críf to , della Santif-
fima Vergine , e di t u t t i i Sant í ; che la 
Chiefa ha d i r i t to di diftribuire , i n v i r ta 
della Comunione de'Santi . Ved i MÉRITO , 
e SUPEREROGAZIONE . 

I l Giubileo porta feco una Plenaria , opie-
na e intera Indulgenza . Ved i G I U B I L E O . 
I l Pontefice concede parimente bolle tflndul-

Plenaria a diverfe Chie fe , a Monafte-
r j , ed anche a p r íva te perfone ; ed é cofa 
frequente che f i diano delle Indulgenze ge-

nerali 
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nerali ^ e r l o t e r apo delle pr incipal i fefte deíl ' 
anno . I Caíuift i dicono , che un Indulgen-
%a plenaria non fempre ha i l íuo eí̂ TT0 J E 
cib permancanxa di adempimento delle con-
dizioni , colle quali ella fu conceíTa , V e d i 
ASSOLUZIONE . R . - R 

Per 1' eftirpazione delF ereíie , é í t a to uío 
ordinario de'Papi , 1'accordare J ^ / ^ . 
C o s í Clemente X L „ Affine di eccitare ed 

animare i íedeli ad efterminare la fciagu-
" rata genla de' malvagj abbandonati fettarj 
" CCevennefi , a l lorché erano i n arme con-
" tro L u i g i X I V . ) pienamente concediamo 
„ la piena remiffione di t u t t i i peccati ( a p -
„ poggiandoci su quella podeña , che ha i l 
„ Signore conferita al íuo principal? A p p o -
„ ftolo ) a t u t t i quell i che íi arroleranno i n 

quefta facra m i l i z i a , fe avvenga chemuo-
jano i n ba t t ag í i a , 
I N D U L T O , fígnifica un favore fpeziale, 

od un pr ivi legio conferito o ad una C o m u -
n i t a , o ad una perfona particolare con bo l 
le de' Papi ; i n v i r t ü delle quali la parte 
ha la liberta di fare o di ottenere qualche 
cofa , a cui ofla la difpofizione delle leggi 
ord inar ie . 

V i fono due fpezie d' I n d u l t i ; V uno aftu 
t h o , che confifte i n un potere di nomina
re e prefentare liberamente , e fenza rifer-
v a , a' benefizj che per al tro fono l i m i t a t i , 
e r i f t re t t i dalle leggi della Cancellaria A p o -
ftolica; e cotali i ndu l t i fono per l o p i í i c o n -
ceffi a Pr inc ip i fe colar i , a Ca rd ina l ! , a Ve* 
feo v i , &ce 

L ' Indulto pajfivo confifte i n una facolta 
d i rjcevere benefizj e grazie efpettative ; 
della quale ' fpezie fono quell i di un parla
mento , di g raduat i , & c , 

L ' Indulto dei R e , é i l poter dato ad eífi 
¿ i prefentare ai benefizj Coníif torial i , o 
T?er t rat tato , o per favore , e pr iv i leg io 
ípez i a l e . 

U Indulto dei Ca rd ina l i , é una licenza di 
tenere benefizj regolati egualmente che fe-
c o l a r i , d i difporre de' benefizj i n commenda , 
O d i con t inuar l i , & c , 

INDULTO del par lamento, é u n d i r i t t o od 
un privi legio accordato al Cancelliere , a l l i 
Refidenti , ai Configlieri , ed a l t r i M i n i f t r i 
ne' Parlamenti di Francia , per ottenere un 
benefizio dal Collatore , merce la nomina 
del Re indir izzatagl i , Quefta é una fpezie 

m patronaggio ? o patronato che appartiene 
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al Re di Francia j V indulto eífendo un maiiv 
dato , o grazia , per cui g l i é permeífo d i 
nominare a qualunque Collatore , un C o n -
fegliere , od altro ufiziale di parlamento , a 
cui é obbligato cosí i l Collatore di conferiré 
i l Benefizio: í icche i l d i r i t to dell ' Indulto ñ -
fiede radicalmente nel R e , i min i í l r i eífen-
done g l i ogge t t i . Ved i D SP^NSAZIONE . 

I N D U R A R E , Pat to di comunicare un 
maggior grado di durezza ad un corpo , d i 
quel che prima egli avea. Ved i DUREZZA . 

L ' Indurar e temprar del ferro e dell ' ac
elajo , fu un articolo confiderabile nelle a r t l 
meccaniche, V e d i F E R R O , A C C I AJO , T E M 
PERARE , & c . 

V i fono diverfe maniere di far c i ó ; come 
i 0 , col m a r t e l l o , fpegnendo i l f e r r o , quan-
do é caldo , neli 'acqua fredda j z0, i nduran 
a caffa, & c , 

Per indurare e temperare 1'acelajo Inglefe , 
F i a m i n g o , e Svezzefe, g l i f i da un grandif-
firno calore, pofeia repent inamente , e t u t t ' 
ad un t ra t to fi fpegne nel l ' acqua, per farlo 
aíTai duro: l 'acciajo di Spagna e V é n e t o ha 
folamente bifogno di un calore che ' l r ifcaldi 
f in al roífo fanguigno, e poi f i fpegne. V e 
di C A L O R E , Alcune volte fogliono macina-
re infieme de l l ' indaco , e d e l l ' o l i o , e frega
re con quefta miftura i l metal lo con uno 
ftraccio di l a n a , mentre fcaldaíi j e lafciaíi 
poi raffreddare da s é , 

Se 1' acelajo é troppo d m o , o rompevo le , 
per una lama da coltello , per una m o l l a , 
o qualehe inftrumento aguzzo , bifogna d i 
p iü a m m o l l i r l o , c o s í , P renda í i un pezzo d i 
macine , o pietra da mola , e fi freghi for
te ful l á v o r i o , per levarne la ñ e r a fcabbia , 
e renderlo luc ido ; pofeia fi lafci fcaldare nel 
fuoco, e , fecondo che piu fi fcalda, i l colore 
íi cambiera gradatamente, venendo pr ima a 
un color quaíi áureo chiaro , poi a un color 
d' oro piu feuro , e finalmente a color tur* 
c h i n o , o cileftro: fcelgafi qual di quefti co ló -
r i i l lavorio richiede , e tu t to ad un t ra t to 
íi fpenga nel l ' acqua , 

L ' INDURARE a mancl l i , fi ufa _ Ja pit i 
parte nelle lamine di f e r ro , e d' acelajo, per 
í eghe , per molle , per regoli , & c . V e d i 
M O L L A , 

Fer INDURARE a caffa prendefi corno 
d i bue , o Punghia , fi fecca bene i n un for--
n o , e íi riduce i n polvere; fi mette tanto d i 
fale mar ino quanto di polvere nella orina , ^ 

¡ B b b b % piCcb 
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piício di ftal'a , o pur nel l ' aceto di vrno blan
co , e mefcolafi ben i l t u t í o infierne : fi co
pre i l ferro o l 'acciajo con quefta m i ñ u r a , 
s'incaffa i n modo che ella tocchi da ogni 
parte i l lavorio ; poi mettefi nel fuoco , e 
fi sveglian íbpra d' efíb i c a rbon i , f in che la 
maífa intera abbia un roífo di fangue , ma 
non di piü \ finalmente , íi trae fuori della 
caifa, e fi fpegne . 

I N D U R A T I V O , un te rmine che f i ap-
plica a quelle cofe che danno piu dura o 
piü falda confíftenza ad altre , o colla mag-
gior folidita delle lor particelle , o col diííi-
pare le part i p iü fo t t i l i d'una materia , cosí 
che quel che avanza fía p iü du ro . Vedi I N -
CRASSANTE . 

C o s í un tumore s1 indura , o per l 'aggiun-
ta di particelle t e r r eñ r i e folide , come ne' 
fcirrí , e nelle gonfiezze nocchiofe ; o per 
l o trafpirar delle part i p iü fo t t i l i per la cu-
í e j con che i l rimanente fi fiífa , come i n 
u n E d e m a . 

I N D U S T R I A , F r u t ü d ' . V e d i l 'articolo 
F R U T T O . 

I N D U Z I O N E nella Lógica , una convfe-
guenza , t ra t ta da diverfe propofizioni , o 
pr incipj p r ima gia pofli e flabiliti . V e d i 

CONSEGUENZA . 
C o s í la conclufione di un fillogismo , é 

vift tnduzíone fatta dalle premeífe . V e d i Si L -
XOGISMO, C C O N C L U S I O N E . 

INDUZIONE , SI prende anco per una fpe-
zie di fillogismo ella íleífa ; cioé un che di 
mezzo tra i ' entimema , e la gradazione , 
"in quanto che le manca una propofizione 
( che pero é fott íntefa ) come ne l l ' entime
m a 5 ed abbonda ÍV a í f u n z i o n i , o di fubfum-
pt¿e ( che fono pero eol la tera l i , o del medefi-
m o grado ) come nella gradazione . V e d i E N 
TIMEMA , e G R A D A Z I O N E . 

Perefempio: ogni a n í m a l e te r re í l re v i v e , 
cgni animale dell' aria v ive , ogni a n í m a l e 
acquatico vive , ed ogni an imal ret t i le pur 
v i v e ; dunque ogni animale v i v e . 

Q u l é da oífervare , e í fervi var ié aífun-
•zioni , dalle piü general! fpezie degli ani-
m a l i i n un raccolte ; a che lupponefi che 
preceda quefta propofizione , c i o é , che ogni 
animale é o terreí í re , o acquatico , o dell ' 
a r i a , o r e t t i l e . 

Suida novera tre fpezie d' mdmuom ¡ la 
tefté mentovata , che conchiude , o racco-
^lie una qualehe genérale propofizione daiP 
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enumerazione di t u t t i i particolari di una fpe
zie ; e la chiama i ' induzione dialettica . 

La feconda procede per interrogazione } 
e conchiude probabil mente , o con una ve-
rif imiglianza : Quefta é chiamata da' Greci 
nrapayayu, d i cui Socrate ordinariamente fer-
vivafi , come Cicerone nelle fue Topiche , 
e Quint i l iano hanno o í f e r v a t o . 

La terza fpezie $ induzione é propriamente 
rettorica ; cioé una conclufione , t rat ta da 
quakhe efempio , o da qualche autorita , 
Ved i ESEMPIO , & c . 

Queft1 é un ' induzione mol to imperfetta , 
tu t ta la fuá forza eífendo pofta i n una pro
pofizione , che vien celata o tacciuta , e che 
difficilmente s 'efprimerebbe. — C o s í , quei 
che dice : Codro m o r í valorofamente per 
la fuá pa t r i a ; dunque io debbo da valorofo 
m o r i r é per la mia patria , non prova nien-
te , quando non fi rechi davanti a l l ' a n i m o 
quefta propofizione, c i o é , d o v e r i o fare l 'iftef-
ío che C o d r o . C o s í , A r c h i m e d e , e g l i a l t r i 
M a t e m a t i c i d i cono , eífere i l Solé mol to piü 
groífo che la t é r r a ; dunque fi dee confeífare 
che i l Solé é p iü grande della t é r ra ; Q u i 
puré v i s'intende quefta propofizione: Eí fe
re vero tu t to quello che Archimede e g l i a l -
t r i Ma tema t i c i d icono . 

I N D U Z I O N E , nelle Leggi I n g l e f i , fi pigl ía 
propr iamente , per daré i l poífeífo a un pa-
ftore della fuá Chiefa , introducendolo i n 
e í f a , e confegnandogli le ch iav i ; lo che fi 
fa dal commií far io o deputato delVefcovo , 
e col fuonare di una delle campane . Ved i 
PARSON . 

I N E G U A L I T A ' de 'g iorn i natural! . V e d i 
E Q U A Z I O N E . 

INEGUALITA' Optica. V e d i OPTICO . 
I N E R E N Z A , Inbarent ia , nella Filofofía , 

s' applica alia giuntura o connefí ione di un 
accidente colla fuá foftanza. Ved i SOGGET-
TO , ed A C C I D E N T E . 

C o s í laquant i ta ha un ' inermza neceífaria 
i n un corpo natura le . Ved i C O R P O . 

I N E R T I i E Vis . V e d i 1' Ar t i co lo V i $ 
Jnertice. 

I N E S C A T I O * , una fpezie di trafpian-
tazione , che prat icaí i per la cura di certe 
malatt ie per v i r tü fimpatica . V e d i TRANS-
PLA-NTATIO , e SIMPÁTICO. 

* L a parola % derivata dalla prepofízwns 
p r iva t iva i n , ed efca , ciho. 

Confifte neli'ipipregnare un mezzo o v e n 
cola 
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coló i d ó n e o , con un poco di m u m i a , o di 
fpir i to vitale del paziente, e darlo da man-
giare a qualche a n í m a l e . Pretendeí i , che 
F a n í m a l e un i íca ed aff imil i coteí ía m u m i a 
cor^ fe medefimo , correggendola , ed imbe-
vendone la qualita v iz iofa ; e per cotal mez-
zo rimettendo lafanita ne l laper lona , a c u i 
lo fpir i to v i t a l e , o la mumia apparteneva . 
Se avvien che 1 'anímale muoja innanzi che 
fia perfezionata la cu ra , fi dee fcegliere un 
fecondo an ímale , e ripetere i ' e í p e r i m e n -
to , A l c u n i dicono , che i l fangue del pa-
•ziente ben putrefat to , o fermentato, compie 
aflai meglio l ' o p r a , che alcun 'al t ra parte . 

I N E S S E , s' applica alie cofe che fono 
attualmente efif tenti . — M e t t o n o g l i A u t o -
r i differenza tra una cofa i n effe, ed una co
fa i n poffe : una cofa che non é , ma pub ef-
fere , dicono ch' e l l ' é i n pojfe, o potcntia ; 
m a una cofa apparente e v i f i b i l e , dicono ch ' 
e l l ' é i n effe, cioé ha un eífer reale eo inftan-
t l , laddove 1' altro é cafuale, ed é al p in 
una poff ib i l i ta . 

I N F A L L I B I L E * , che non pub ingan-
nare , od effere ingannato . Ved i F A L L A -
CIA , E R R O R E , & c . 

* L a parola v i en dalla prepojizione Lat i~ 
na i n , p r iva t iva , e fallo , ingan-
nare. 

Sopra q u e ñ o termine verfa uno de' capi 
pr incipal i d i controverfia t ra i Ca t to l i c i ed 
i R i fo rmat i : foílenendo i Ca t t o l i c i che la 
Ch ie fa , radunata i n un Conc i l io G e n é r a l e , 
é in fa l l ib ik y e negándo lo i R i f o r m a t i . V e 
d i CHIESA , e C O N C I L I O . 

Le principal i ragioni addotte per 1' I n f a l -
l i b i l i t a ; fono prefe dal l ' ofcurita delle Scrit-
ture , dalla infufficienza del giudizio p r í v a 
l o , e dalla neceí í i ta che íievi qualche g iu-
dice in fa l l ib ik per la decifione delle C o n í r o -
vcr f ie . 

Quanto a l l ' Infa l l ib i l i ta del Pontefice R o 
c a n o , e l l ' ha de' f a u t o r i , e degli avverfa-
rj • — D u P i n , Dot to re dellaSorbona, ha 
fcr i t to contro qu&a. I n f a l l i b i l i t a ; e la con-
dotta ú l t i m a m e n t e tenuta dal Cardinale di 
Noagl ies , e da' Vefcovi di Francia h e . che 
proteftarono, fecondati da una parte confi-
derabile del Clero Gallicano , mof t r a , che 
in Francia quefta é una dottr ina , od una 
opinione di p o c h i . 

I N F A M E *3 nel l 'ufo ordinario della pa-
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rola , íignifica una cofa notoriamente con
traria alia vir t í i o a l l ' onore . 

* L a parola e derivata dal Latino i n , e 
f ama , buon nome & c . 

A u l o G e l l i o adopera la parola infames ma-* 
ferias , per quel che d' ordinario chiamafi 
paradojft , cioé difcorfi r i m o t i dalla c o m u 
ñ e op in ione ; propofizioni che pajón ' oppo-? 
fte alia ve r i t a , & c . come 1'Elogio di T e r -
í i t e , la lode della quar tana, & c . V e d i P A -
RADOSSO . 

I N F A M E , nella Legge , dinota una per-
fona , o cofa che non é di c o n t ó né di ÍH-
ma nel M o n d o . 

V i fono due fpezie d' Infamia ; alcune 
perfone efíendo infami de j u r e , come quel-
le che fono fíate n ó t a t e dalle l e g g i , o íHgma-
tizzate con pubbl íc i g i u d i z j . — A l t r e fono 
infami de faSlo, come quelle che efercitano 
qualche profeffione fcandalofa, come di car-
nefice, di fgherro, di fp ia , & c . 

Pr ima d' o r a , f i foleva daré delle corone 
d' infamia per maniera di gaftigo ai r e i : e l l ' 
erano fatte di l ana . 

I N F A N T E , i n fenfo l é g a l e , Infans , o 
puer , una perfona che é di fotto a l l ' etk 
d ' ann i 21. V e d i ETAN. 

U n Infante d i 8. a n n i , o p i u , pub com-
mettere o m i c i d i o , ed eflfere per quello i m -
picca to , fe da qualche altro atto appare cK* 
egli aveffe difeernimento del bene e del rúa 
le ; i m p e r o c c h é qui malitia fupplet cetatem ; 
pu ré Coke i n Littleton , feft. 405. dice 5 

A n infant non fara p u n i t o , finché non é 
, , g iunto a l l ' eta di anni 14. " : che fecon
do l u i é 1' eta della diferezione. 

I N F A N T E , e I N F A N T A , f o n o t i t o l i d'ono-
re dati ai figliuoli di alcuni Pr inc ip i , par-
ticolarmente a quell i delle Cafe di Spagna 
e di Portogallo , V e d i PRINCIPE , e F i -
G L I U O L O . 

Diceí l comunemente che 1' appellazione 
d' Infante fu in t rodot ta i n Ifpagna , co l l ' 
occafione del mat r imonio d' Eleonora d' I n -
ghil terra col Re Ferdinando di Caf t ig l i a ; e 
che i l loro Figl iuolo Sanzio fu i l p r imo che 
lo portb . — M a cío vien contradetto da 
Pelagio Vefcovo d ' O v i e d o , che vivea nel i ' 
anno 1100. e ferive che i t i t o l i d' Infan* 
te e d' Infanta furono ufati i n Spagna fem-
pre dappoi i l Regno del Re E v r e m o n -
do I I . 
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I N F A N T E R I A , i l co rpo d i fo lda t i a pie-

d i , i n un ' a rma tao i n altro corpo , V e d i Á R -
MATA , S O L D A T O , &C. 

L ' Infmter ia íi contradiftingue da cavalle-
ria , ch' é un corpo di foldati a cavallo . 
Vedi C A V A L L E R I A . 

I N F A T U A R E * , preoccupare uno i n f a -
vore di qualche perfona , o cofa , che nol 
m e r i t a ; e cib fin a ta l fegno ch' ei non puu 
fác i lmen te venire dif ingannato, 

* L a parola d i r iva dal Latino fatuas , 
pazzo da f a r i , d h c , e quefio dal ver
bo Greco QOÍCÚ y donde tpcs.ervs, che fignifi-
(a r ifiejjo che vates i n L a t i n o , o profe
ta i n altre lingue ; e la ragione f i c , per
che i profeti dé' Genti l i , o fia i lor Sa
cerdote folevano ejfere prefi da una fpezie 
d i fur ia o pazzia , quando principiavano 
a fare le ¡oro predizioni 3 o a pronunzia-
re g l i oracoli, 

I R o m a n i chiamavano t a l i perfone infa-
tuat i 9 cioé che s ' immaginavano di aver ve-
dut i f p e t t r i , e v i f i o n i ; o parea loro che i l 
D i o Faunus, cui chiamavano FatuuSj foííe 
apparfo ad e f f i . V e d i F A T U A R I I , 

I N F E D E L E , un termine a p p ü c a t o a 
quelle perfone che non fono battezzate , e 
che non credono le veri ta della religione 
Cr i f t i ana , I I B a t t e í i m o e quello che fa la dif-
ferenza fpecifica fra un E r é t i c o e un Infe-
dele . Ved i BATTESIMO , 

I N F E R I O R , INFERIORE , é oppofto a 
fuperior, V e d i S U P E R I O R . 

INFERIOR M a x i l l a . V e d i M A X I L L A . 
INFERIORE Océano, Ved i OCÉANO, 
INFERIORE Piancta , V e d i PIANETA . 
Obliquus I N F E R I O R . V e d i OBLIQUUS . 
Serratus INFERIOR . Vedi SERRATOS . 
Subfcapularis INFERIOR , V e d i SUBSCA-

PULARIS , 
INFERIORIS L a b i i Deprejfor , V e d i D E -

PRESSOR . 
INFERIORIS Zab i i Elevator , V e d i E L E - , 

VATOR , 
I N F E R N O , u n luogo di fupplizio , do-

ve g l i empj hanno da ricevere i l guiderdo-
ne degli a t t i l o r o , dopo quefta v i t a . 

N e l qual fenfo | inferno é oppofto a Cielo. 
V e d i C I E L O . 

Fra g l i ant ichi , 1' Inferno fu c h i a m a í o 
Tapracot , TeepTapa , Tartarus , T á r t a r a ; 
V U « f , Hades, Infernus , Inferna , i n f c r i , & c , -
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G l i Ebre i , mancando di un nome proprio 
per additarlo , lo chiamarono Gehenna , o 
Gehinon, da una valle vicina a G e r u í a l e m -
m e , dove c' era un Tophe t , od un luogo 
i n cui tenevafi perpetuamente un Fuoco , 
V e d i GEHENNA . 

I Teo log i riducono i t o rmen t i dell ' Infer
no a due fpezie, posna ' d a m n i , la perdita o 
privazione della v i f ion beatifica 5 e pana 
fenfus , g l i or ror i delle tenebre , col do
lor cont inuo che arreca un fuoco inef l in-
gu ib i l e . 

L a maggior parte delle N a z i o n i e delle 
R e l i g i ó n ! hanno i l loro Inferno. L ' Infer
no de' Poeti é aífai terribile ; pub farne te-
ñ i m o n i a n z a i l gaftigo di T i t i o , di Prome
t e o , delle D a n a i d i , d e ' L a p i t h i , di Phlegyas, 
& c . giufta le defcrizioni d ' O v i d i o nelle fue 
Metamorfofi , ~ V i r g i l i o , dopo una r ivif ta 
dell ' Inferno , JEneid. L i b . V I . dichiara , 
che s' egli aveífe cento bocche e cento l i n 
gue , non bafterebbono a raccontare tut te le 
piaghe e t u t t i i ra al i de' t o r m e n t a t i . — I l 
N u o v o T e ñ a m e n t o rapprefenta 1' Inferno , 
come tm lago d i fuoco, e d i carboni accefi ; 
un verme che non mucre ^ ¿kc. Apoc . x x . 10. 
14. & c . M a r c . i x . 43. & c . Luc, x v i . 23. & c , 

I C a í f r i , d icef i , che ammettano tredici I n -
f e r n i , e ventifette Paradif i , dove ogni per
fona t rova un luogo di ricompenfa conve
niente al grado di bene e di male ch' egl i ha 
c o m m e í f o , 

V i fono due gran pun t i di controverf ía 
t ra g l i Scr i t tor i in torno a l l ' Inferno : i l p r i 
mo , fe realmente v i fia un Inferno l ó c a l e , 
un luogo proprio e fpecifico di tormen
to per mezzo del fuoco ? I I fecondo , fe 
i t o rmen t i dell ' Infernó hanno da eífere 
eterni ? 

1. La localita del l ' Inferno , e la realita 
del fuoco di eífo , é í la ta meífa i n c o n t é -
fa fin dal tempo di Origene , Quefio Pa
dre , nel fuo T ra t t a t o YUpi h p y ^ , inter
pretando la Scrittura m e t a f ó r i c a m e n t e , fa 
confifter V Inferno non i n pene efteriori , 
ma nella cofcienza de' peccatori , nel fenti-
mento della lor re i ta , e nella r imembran-
z,a de ' lor paífati piaceri . — Sant' Agoftino 
fa menzione di diverfi che avean V ifteífa 
opinione nel fuo t e m p o ; e C a l v i n o , e m o l -
t i de' fuoi feguaci, 1' hanno abbra^ciata nel 
n o í l r o , 
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Que' che aderifcono a l i ' opinione contra

ria , cioé la maggior parte dell ' uman ge
nere , fon diviíl di parere quanto alia í i tua-
zione , e ad altre c i r c o í b n z e di queít o r n -
bile fcena. -- I G r e c i , dopo O m e r o , Ef io -
do , & c . concepivano 1' Inf imo , ™™ TÍ-
P* Cm im*» > & c - ^ n . grande ecl 
ofcuro luogo fotto ia t é r r a . L u c í a n . De L u -
t lu : ed Euftazio , fopra Omero . 

A l c u n i de' Romani lo collocarono nelle 
reeioni fotterranee , direttamente fotto i l 
laso Averno , nella Campania ; a che fu-
rono indot t i dalla confiderazione de1 velenofi 
v a p o r i , mandati da quel lago . - - Per-una 
cava ofcura, v ic ino a coteí lo lago , V i r g i 
l i o fa di ícendere Enea a l l ' Inferno . V e d i 
A^ERNUS . 

A l t r i mettevano 1' Inferno di fotto a Te-
narus , promontorio della Laconia ; come 
luogo ofcuro , e fpaventevole, pieno di fo l -
t i b o f c h i , donde non fi potea trovare ufci-
ta . Per cola , racconta Ovid io , che fía 
difcefo Orfeo nc l i ' Inferno. A l t r i s ' immagi -
narono , che i l fiume, o la fontana di S t i -
g e , ne l l ' Arcadia , foífe un capo , od uno 
sbocco áelVInferno , perché i v i 1' acque n'era-
no l e t a l i . 

M a quefte fono da confideraríi tut te co
me favole de' Poeti ; che fecondo i l genio 
dell ' arte loro , allegorizzando e perfonifi-
cando ogni cofa , dalla raorte certa che 
trovavafi i n que' luoghi , prefero occafio-
ne di rapprefentarli come tante porte , ed 
ingreffi nell ' al tro M o n d o . V e d i F A VO
LA , & c . 

I Cr i f t i an i p r i m i t i v i , concependo, cíTe-
re la té r ra una grande ed eftefa pianura , 
ed i l Cie lo come un arco , od una vo l ta 
t i ra ta fopra d'eífa ; credevano che 1' Infer
no foííe un luogo nella t é r r a , i l piu r i m o t o 
-e lontano dal Cie lo^ cosí che i l loro Inferno 
era i noftri A n t i p o d i . V e d i ANTIPODI . 

• Ter tu i l i ano , de A n i m a , rapprefenta i C r i -
ftiani del fuo tempo , come credent i , effere 
i ' Inferm un abiífo nel centro della t é r ra : la 
qualopmione era principalmente fondata fu l 
la credenza della difcefa di C r i ñ o ne l l ' hades, 
o ne l l ' Inferno , M a t t . x n . 40. V e d i i l fecon
do A r t i c o l o INFERNO . 

M . W h i í l o n ha ú l t i m a m e n t e recata i n 
rnezzo una nuova opinione. - Secondo l u i , 
le comete deoníi concepire come tan t i infer-

w / , de f t i na í i , nel corfo de ' lor t ra je t to r j , od 
o r b i t e , a portare alternamente i dannati at-
tacco a 'confini del S o l é , per i v i eíTere feot-
t a t i ed arfi dalle fue fiamme; e quindi a r i -
condurli a in t i r izz i re e penare nelle fredde, 
t r i f t i , ofeure r e g i o n i , di la dall ' orbe d i Sa
turno . Ved i COMETA . 

T . Swinden , i n un fuo l ibro indtola to- , 
Ricerca fopra la natura ed i l f i to del? Inferno ^ 
non contento di alcuno de ' luoghi , fin ora 
a í fegnat i , s' affatica per t r ó v a m e un nuo-
v o . E g l i trova perb i 'Inferno lócale nei 
Solé ifteífo . Ved i SOLÉ . Quefta feoperta 
non pare che fia fuá propria : raa é pro-
babile , che 1! abbia i n queíí:' opinione indot-
to i l paíTo dell ' Apocal i í íe nel Cap. x v r . 8. 9. 
e f i pub aggiugnere , che Pittagora fembra 
avere avuto una í imi l vifta , nel mettere 
ch ' eg l i fa V Inferno nella sfera del fuoco; e 
quefta sfera nel mezzo d e l l ' U n i v e r f o . — A r i -
í lo te ie poi fa menzione di alcuni della Scuo-
la I t á l i c a , o Pi t tagor ica , i quali coliocava-
no la sfera del fuoco nel S o l é , e la chiama-
rono i n oltre p r i g i o n . d i Giove . De Calo , 
L . I L Ved i PITTAGORICI . 

Per fare ftrada al fuo fiftema , i l Signor 
Swinden intraprende a fmovere 1' Inferno 
dal centro della t é r r a , per queíle due Con--
fiderazioni : — IO. Che , non íi pub i v i 
fupporre un fondo di materia combufl ibi-
le , o di zolfo , che bafti a mantenere un 
fuoco cosí furioío e cortante : E 20, Che 
v i debbon cola mancare le particelle n i t r o -
fe dell ' aria , per foftenerlo e confervarlo 
v i v o . — E come , dic' e g l i , potra un fuo
co tale eíTere eterno, quando per gradi tu t -
ta la foftanza della t é r ra forza é che per eíib 
fi confumi ? 

N o n dobbiamo ommettere tu t tavol ta , 
aver gia da gran tempo r i fpofb T e r t u i l i a 
no alia pr ima di queí le difficolta con fare 
una differenza tra i fuoch i , cioé tra i l fuo
co fecreto e i l fuoco aperto, arcanus, epu-
blicus ignis : L a natura del p r i m o , fecondo 
l u i , é t a l e , che non folamente confuma , 
ma r imet te quel che depreda. — L ' a l t r a dif
ficolta é fciolta da Sant' A g o ñ i n o , che alle
ga , fupplíre Iddio ñeífo I ' aria al fuoco c é n 
t r a l e , con un mi raco lo , 

M . Swinden procede tu t t av la a moftra-
r e , che v i mancherebbe fpazio fufficiente , 
nel centro della térra , per quell ' inf ini ta m o l -

t i t u -
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t i tudine d' ab l t a to r i , cioé degli A n g e l í c a á u -
t i , e degli uomin i m a l v a g j . 

Sappiam che Drexel io ha fiflate le dimen-
fioni dell ' Inferno ad un mig l io cubico T e -
defco i e i l numero de' dannati a cento m i l -
le m i l l i o n i ; De Damnator. Carcer. & Rogo. 
M a i i Signor Swlnden crede che non facea 
meftieri efíbre cosi r i lento e icario nel nu
mero , i m p e r o c c h é fe ne farebbon potut i i v i 
trovare ben cento vol te a l t re t tant i j e che 
nece í í a r i amen te dovrebbono eíTere troppo af-
fol ta t i e ñ r e t t i ín qualunque ípaz io che ne l -
lit noí l ra t é r ra lor f i aífegnaffe . — E ' i m -
po í í l b i l e , conchiude e g l i , íHvare tanta m o l -
t i tudine di Sp i r i t i i n cosí riftretto domici 
l io , íetiza una penetrazione delle dimenfio-
n i , lo che non fi accorda, fecondo l u i , col
la buona Fi lo íbf ia , anche i n riguardo agli 
S p i r i t i . Che fe queña penetrazione f i dva, 
j , aggiugne Swinden , io non veggo per-

ché aveííe dovuto D i o preparare per eííi 
„ una p r ig ione , mentre , fi farebbe potuto 
„ agglomerarli t u t t i a f f i eme , e far l i ftare i n 

un ferno i pag. 206, 
I fuci argomenti per provare che i lSole é 

l1 Inferno lócale , fono , 
i 0 . L a fuá capacita; — N i u n o neghera 

eflere i l Solé abbaftanza fpazioío per riceve-
re t u t t i i dannati c ó m o d a m e n t e ; ficché non 
pofla ma i mancarvi luogo . N é i l fuoco i v i 
jnanchera , fe r iceviam i ' argomento di S w i n 
den contro Ar i f to t e l e , con cui d i m o ñ r a che 
í l Solé é caldo 5 p . 208. e feg. — I I buon 
nomo per al tro íi mortra " ^pieno di mara-
3, v ig l ia i n penfare , qu^nt i Pirenei di zo l -
3, fo < quanti Oceani a t iant ic i d i bitume ar-
3J dente j faccian meftieri per mantenere co

sí portentofe e vafte fiamme come quel-
) le del S o l é : I l n o í l r o E t n a , ed i l Vefuvio 

f o n o , al paragone, mere lucciolette . " 
pag- 137-

2o . L a fuadiftanza e d o p p o í l z i o n e a l l ' E m -
j i r e o , che comunemente é ftato confidera-
t o per i l Cie lo l ó c a l e : tale oppofizione per-
fettamente corrifponde a quell ' oppofizione 
che v1 ha nella natura e nel l ' ufizio di un 
luogo d' a n g e l í , e di un luogo d i demon j , 
d i elett i e di r e p r o b i , di gloria e di o r ro re , 
d i a l leluja , e di maledizioni : e la diftan-
Td quadra aCfai bene col Vangelo , dove i l 
Ricco vede Abramo i n una lontananza fter-
minata , col grande abiffo o chaos fra loro: i l 
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quale abiffo, vuo l queñ ' Autore che fia i l v ó r 
tice Solare. 

3o. Che 1 ' E m p í r e o é i l piu a l t o , ed i l 
Solé i l piu bailo luogo della creazione; con-
í iderandolo come centro del noí l ro í i ñ e m a • 
E che i l Solé fu la pr ima parte del Mondo 
vif ibi le creato; i l che s' accorda colla nozio-
ne de i r e í f e r egli primariamente dertinato o 
preparato a ricevere g l i a n g e l í , la cadura de' 
quali ei fuppone avere immediatamente pre-
ceduta la creazione. 

4o. Latempeft iva antichiíTima e quaf iun i -
verfa lé i d o l a t r í a , t r ibutata al Solé ; lo che 
s'accorda colla eflrema fottile accortezza d i 
quello fpiríto nel l ' inftigare 1' uman genere ad 
adorar i l fuo t r o n o . 

I I . Quanto a l l ' e t e rn í t a de' tormenti deW 
Inferno , abbiam qui di nuovo Or ígene alia 
t eña di quel l i che la negano: effendo 1'er
rónea dot tr ina d i q u e ñ o Scrittore , che non 
í o l a m e n t e g l i uomin i , ma i diavoli ñ e í f i , 
dopo un certo p r o p o r z í o n a t o corfo di gafl i -
g o , a m i í u r a de' lor de l i t t i , faran r iconci-
l i a t i col perdono, e rimeífi n e ' C í e l i . A u g . 
d e C i v . D e t , L . x x i . cap. 17. — I l principio 
su cui s' appoggiava O r í g e n e particolarmen-
te , era quefto , che t u t t i i gañ igh i fono 
emendatorj ; applicati foltanto come doloro-
fe medic ine , per i l raequifta della falute del 
p a z í e n t e . Le altre o b b í e z i o n i , fulle quali i n -
íiflono alcuni A u t o r í m o d e r n í , fono la difpro-
porzione tra peccati temporanei , e gaftighi 
e t e r n i , &.c. 

Le frafi della Scr i t tu ra , per dinotare Veter-' 
nita , ficcome ha offervato l " Arcivefcovo T i l -
l o t f o n , non fempre importano durazione i n 
finita: Cos í , nel Vecchio Teftamento per 
fempre , fpcflb fignifíca folamente un t em-
po lungo ; ed i n particolare , fino al fine 
della difpenfazione , od economía Giudaica : 
C o s í ne l l ' E p i í b l a di S. G iuda , v . 7. le C i t -
ta di Sodoma , e di Gomorra diconfi effer 
fatte efempio , íbí lenendo la vendetta del fuo
co eterno ; c ioé di un fuoco che non fu eftin-
to , finché non furono quelle C i t t a affatto 
confumate. Cos í una generazione é det-
t a venire , & c . ma la térra dura per fem
pre : Generatio advenk . . . . Terra autem in 
aternum flat . . . . 

I n fat t i , nota i l Signor le Clerc , che 
non v i é parola Ebrea , la qual propriamen-
te efprima e t e rn í t a 5 t b m holam folamente 
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dinota un tempo , i l cui pr incipio o fine 
non é noto ; e pero fi adopera in piu 0 
ixieno ampio Hgaifif iaío, fecondo Ja cofa d i 
cui fi t r a t t a . 

C o s í , quando D i o d ice , in riguardo alie 
Leggi Ebraiche , dover'elieno efsere o í l e rva -
te D 7 i r 6 Icholam , per ^empre ; dobbiamo 
intendere, quelio fpazio di tempo , che a 
i u i parera, ovvero uno ípaz io , t i cui fine 
era agl i Ebrei i gno to , avanti la venuta del 
M e f f i a . — T u t t e ,c ^SS1 generali , e que!-
Ie che non r í gua rdano occaí ioni o bifogni 
particoiari , fono faite per fempre , fia che 
cib venga in quelle leggi efpreí fo , o nb : 
lo che non dcbbefi non citante intende
re in cosí fatto modo , come fe la fupre* 
ma Potenza non potefle i n alcun modo 
cambiar le . 

L ' A r c i v e f c o v o T i l l o t f o n argomenta n u l -
ladimeno con ftrenue r a g i o n i , e p r o v a , do-
ve fi parla delle pene dell* Inferno, le parole 
dover' effere intefe nel fenfo rigorofo d i 
durazione infini ta ; e quelio ch' egü flima 
una decifione perentoria del punto contro
ve río , fi é , che la d u m i o n e del fupplizio 
de1 reprob i , é nella fentenza medefima efpref-
fo colla fieífa parola , con cui viene additata 
la durazione deila Felici ta degli e l e t t i , o de' 
G i u f t i , la quale ognun confente che fara 
eterna . " Quefi i , parlando degli empj , 
„ anderanno SÍ? v.oKuaiv CUÍOVIOP , nel i ' eterne 
„ pene; ma i g i u i l i , etí ^mv cuoouov j nella 
„ v i ta e terna. 

I I medefimo grande A uto re fi fiudia di 
conciliare que fia eremita colla divina G i u -
ü i z i a ; lo che pare non foífe fiato per 
F innanzi provato con moho val idi argo-
m e n t i . — A l c u n i a vea no inf i f i i to a diré , 
che ogni pseca ío c í íendo inf in i to , i n r i 
guardo a l l ' oggetto contro cui fi commet-
t e , c i o é D i o , merl ta inf ini to gaf i igo: M a , 
che i peccati debbanfi efaltare , od acere-
fcere per la quali t^ dell ' oggetto , fin a t a l 
grado , pare affurdo ; po iché i l male e i l 
demerito d 'ogn i peccato dovrebbe dunque 
effere e guale , in q u á n t o n i uno pub effere 

• p iu che inf ini to \ e confeguentemente tor-
rebbefi i l fondamento o la ragione de' gra-
di d i pena nella futura vi ta . Aggiugnefi , 
che per la ÜeíTa ragione, che i l menomo 
peccato contro D i o é i n f i n i t o , per riguardo 
al fuo oggetto ; i l menomo gafiigo , i n -
flitto da D i o , potrcbbe dirfi effere i n f i n i -

Tomo I V , 
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t o , a cagion del fuo A u t o r c ; e cosí t u t t i i 
gafiighi da D i o , non men che t u t t i i peccati 
contro D i o , farebbono eguali . 

A l t r i han detto , che fe g l i empj do-
veffero viverc per fempre , peccherebbono 
per fempre : M a quefto , dice 1'Aurore , 
é una mera e gratui ta prefunzione . C h i 
pub diré che fe un uomo viveffe , quanto 
mai a lungo fi voglia , non fi aveffe m a í 
a pentire? I n o l t r e , la giufi izia di D i o fo-
lamente punifee i peccati che g l i u o m i n i 
han c o m m e í f i , e non quel l i che forfe ave
rian f a t t i . 

A l t r i percib recano un ' altra ragione , 
c i o é , che D i o da agli uomin i la fcelta dei
la f e l i c i t a , e della miferia eterna ; e che 
i l premio all 'ubbidienza promeffo , é egua-
le al gafiigo minacciato alia disubbidien-
za . — A che taluno ha r i fpofto, chequan-
tunque non fia contrario alia g iu í l iz ia 1'ec-
cedere n e ' p r c m j , effendo que í ia tra le cofe 
f avorab i l i , o di mera graz ia ; lo farebbe pe
ro Feccedere ne5 g a f i i g h i . Si pub non ofian-
te aggiugnere, che 1'uomo in quefio cafo 
non avrebbe da lamentarfi di niente , po i -
ché la cofa fia in fuá elezione . M a con 
t u t í o che quefto bafii per far tacere i l pec-
catore, e fargli confeffare che la fuá r o v i -
na o perdizione é da lu i fieffo , non fod-
disfa perb alTobbiezione prefa dalla difpro-
porzione tra i l de l i t í o e la pena . T u t t e 
le confiderazioni adunque , fin or recate per 
I ' eternita dell ' Inferno, cíTendo parute ineift-
c a c i , é refiato al nofiro grande Arcivefcovo 
di feiorre la dsf í icol ta . 

Per tal uopo egü offerva , che la mifura 
delle pene, rifpetto a ' d c l i t t i , non folo né 
fempre fi prende dalla qualita e dal grado 
deH'offefa; mo l to meno dalla durazione c 
continuazione d i effa; ma dalle ragioni d i 
gove rno , che richieggono quelle pene, che 
a f f i cur ino , anzi che n b , i 'offervazione dei
la legge , e r imovano e fpaventino g l i uo
m i n i dalla fuá trasgreffione. — Fra g l i uo
m i n i non fi tiene per ingiur t iz ia i l p u n i r é 
l ' o m i c i d i o , e m o l t i a l t r i d e l i t l i , che fono 
forfe in un momento c o m m e í í i , con la per-
dita perpetua de' beni , o della liberta , 
o della v i ta . E perb l 'obbiezione de 'dc l i t -
t i í e m p o r a n e i , pun i t i con t a l i , ecosl lunghe 
pene , non é di alcuna forza . 

I n fat t i , quale fcambievole proporzione 
fi debba tcnerc fra i de l i t t i e le pene , non 

C G C C é tan-
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é tanto propriamente con í i de r a r i one della 
giuftiTia , quanto delia fapíenza e prudcnza 
nel Lcgislatore , i l quale pub rafForzarc ie leggi 
con quei gaftighi ch 'a iu¡ piace, feoza ve-
run tor to alia fuá g iu f t i z i a , c h ' é f u o r i della 
qucrt ione. 

I I fine pr imario d' ogni minaccia non é i l ga-
fíigo , ma i l tenerlo lontano , e l 'evi tar lo : D i o 
rson minaccia , affinché g l i uomin i pecchino e 
íien p u n i t i i ma affinché non pecchino, e si fchi-
v ino i l g a ñ i g o : e perb , quanto piü alta e grave 
é la minaccia , tanto piü v' é in efsa di b o m a . 

E g l i é in í o m r a a da confulerare , dice i l 
buen Arc ivefcovo , che colui che minacc ia , 
ha ferapre oelle fue mani i l potere dell 'efe-
cuz ione . V i é quefto divario tra le pro-
mefíe e ie minaccie ; che chi promette , 
í r a s m e t t e in a l t ru i un d i r i t t o , e s 'obbliga 
i n g iuf l iz ia e lealta , d i a t t e n e r g ü la fuá pa
rola : ma n e ü e minacce la cofa va a l t r i -
m e n t i ; colui che minacc ia , r i t iene appref-
lo di sé ognora i l d i r i t t o di p u n i r é , e non é 
niente piü o b b ü g a t o d'efeguire quello ch' 
cgli ha minacciato , d i quel che richiegga-
no le ragioni e le mire d i g o v e r n o . -— Co
sí D i o a í f o l u t a m e n t e minaccib la d i t t ru -
7.ione di N i n i v c ; e i l di l u i afpro c tenace 
Profeta intefa avendo p e r a í í b l u t a la minac
cia , fu poi cruciato di eífere ñ a t o impie-
gato in una predizione che non fi avverb , 
M a D i o conofceva i l fuo d i r i t t o , e fece 
quel ch 'eg l i v o l l e , non o ü a n t e la minaccia 
che avea í n t i m a t a e con t u t t o che Joña 
foífe cosí tocco dal punto d 'onore, che fareb-
be piuttofto vo lon t ie r i p e r i t o , che v e d e r N i -
nive falvata. 

INFERNO, H A D E S , nello flile dellaScrlt-
t u r a , prended alie vol te per ia morte ^ o f e -
poltura j a cagion che i nomi , Ebreo . c 
G r e c o , í ignif icano talora i l luogo de' danna-
t i , e talora femplicemente i l fepolcro , Ved i 
SEPOLCRO, &C. 

I T e o l o g i fono in qualche difparere i n 
terno al fenfo di quell ' ar t icolo del Credo 
degli A p p o f t o l i , dove dicefi che i l Salvador 
ooftro é difcefo ad inferas, ' A ^ n ? . — A l c u -
n i intendono quefta difcefa, per non altra 
che nel fepolcro; contro che obbiettano gl i 
a l t r i , 11 venir cfpreffamente innanzi mento-
vata gia la fuá fcpoltura ; e pero foften-
gono che l 'anima del noflro Salvatore difee-
íe infat t i e realmente, nel fotterraneo o lóca
le Inferno, ove t r i o n í b de' demonj & c , 
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I Ca t to l i c i Roman i aggiungono, che ¡vi 

cgli confolb le anime , che erano purgan-
t i ; e menb via feco g l i fp i r i t i de 'Patriar-
c h i , c d'altri Giuf í i , fin a quel tempo te-
nu t i íeparat i ; e lí conduí íe in Paradifo . 
V e d i PURGATORIO , PATRIARCHÍ , & c . 
Quella parte á d V Inferno, dove eran tratte-
nu t i que lü ch'eran m o r t i in grazia , e nel 
favor di D i o avanti la Paffione del Salvatore j 
é chiamata X / m ¿ o . Vedi L I M B O . 

I N F E Z I O N E * , prendere una m a l a t t i a , 
col mezzo di alcuni cffluvj , o f o t t i l i par-
t i c e l l e , fuora feorrenti da corpi infermi , C 
mefehiate coi fughi d 'a l t ro corpo ; donde 
nafee in quefto i l morbo medefimo ch' era 
ne 'corpi da 'qual i fon ufci t i g l i e f f luv j . V e d i 
CONTAGIO . 

* L a parola viene da l verbo Latino i n f i -
cere, che ftgnifica tingere d i qualche co
lore ; inficere , cioe faceré u t a l i q u i d i n -
tus fit. Vedi VELENO . 

I N F I A M M A Z I O N E » , nella Medic ina , un 
tumore accompagnato da preternaturale calo
re e roífezza ; che fpeífo proviene da qualche 
oftruzione; per cagion di cui i l fangue correndo 
a qualche parte piü prefto di quel che poffa 
di nuovo indi feorrere , fi gonfia , e cagiona 
tenfione, con infol i ta efeulcerazione, roffez-
z a , e calore . V e d i FLEGMONE , ABSCES-
SO , & c . 

* L a parola vien da l Lat ino i n , e flamma, 
fiamma . 

La cagione immediata delle Infiammazio' 
n i é un ecceflo o traboccamento di fan
gue nella parte affetta: a l t recagioni piü r i 
m ó t e , efifer poífono la denfita e la coagula* 
zione del fangue, o la r i l a í faz ionc e contu-
fione delle fibre. 

I Medie i hanno dal i d e ' n o m i particolart 
alie Infiammazioni di diverfe parti ; quella 
degli occhi é chiamata of ta lmia , quella de' 
po lmoni peripneumonia, e quella del fegato 
hepatites. 

I N F I L A T A ( E N F I L A D E * , c h ' é un ter
mine Francefe , talor ufato nel l ' Inglefe ) fi-
gnifica una fer ie , od una continuazione di 
diverfe cofe, difpofle, quaf i , nel l ' ifteífo fi
l o , o nel l ' ifieíía l inea . — C o m e una i n f l a ' 

di caraere, di por te , d i e d i f i z j , & c . 
* L a parola eformata dal verbo Francefe 
enfi 'er ; dal Latino filum. 

INFILATA , nella Guerra , s' applica alie 
t r incee , e ad altre linee che fono tirare d i -
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r l í t e , e cosí poffono eiícre dal cannone por- j i m t a c o s í : chiunque ha 1'idea di una cer-
tate via e c í i íhut te per diiungo , o nella ra iungheiza di fpazio, come di u n p i e d c , 
tíirczione dclla linea , e refe quafi lenza d i un braccio , & c . trova ch ' e i pub rep l i -
¿;fefa # care quefta idea , e aggiugnerla ad un ' al-

Bifo'gna a w e r t i r bene, che ¡e linee non t r a , auna te rza , e si via v i a , fenza mai 
fieno tn fílate : al contrar io , la linea coper- ven i re a un fine delle fue addizicni . D a 
ta dtbbvdiere i n f i d a , acciocche i l ncm.co 
íi poíía indi fcacciar fuori . - Una battena 
d ' i n ñ l a t a , é q u e ü a dove i l cannone (corre 
o rade una dritta linea . Vedi BATTERIA -
Un pofto) o comando d Inpla ta } e un altez-
7 a , dacui fí pub far volare oabbatcere una 
dr i t ta linea in un t ra t to . 

I N F I N I T A ' , la quali ta che denomina una 
cofa infinita . Vedi INFINITO . 

L7 idea fignificata dal nome d1 I ^ w r a non 
fi pub meglio cfaminare , che coniiderando 
g quali cofe venga dalla mente a t t r ibui ta 1' 
i n f i n i t a , e come 1'idea fteífa fi f o r m i . F i 
n i t o , ed in f in i to vengono coní idera t i come 
mod i deila quan t i t a , ed a t t r ibu i t i primaria
mente a cofe che hanno p a r t í , e ion capaci 
di aumento , o d iminuz ione , mer.cé 1' ag-
giunta o la fottrazione di qualchc ancor 
m í n i m a parte . T a l i fono le idee dello ípa-
710 , della durazione , e del numero . — 
Quando applichiamo queda idea a l i ' cífere 
í u p r e m o , lo facciam primariamente in n 

que í io potere di dilatare la fuá idea di fpa
z i o , egli prende i ' idea di fpazio in f in i to , 
o delT i m m e n í l t a . Col l ' i f t e f lo potere di r i -
petere T idea di qualunque lunghezza , o du
razione che abbiam nelle nollre men t i , con 
tu t ta l ' aggiunta fenza fine di numero , o t te-
n iam V idea deU*' eternita . Ved i E T E R -
NITA' . 

Se la no lira idea d' Inf ini ta fi acqu i í l a 
per una ripetizione fenza fine delle noftre 
idee, taluno íorfe diraandera , perché noa 
potremmo at t r ibui r la alie ahre idee, egual-
mente che aquelle di fpazio c di duraz ione , 
perocché clleno fi poflono né piu né meno 
f á c i l m e n t e npetere come le altrc? P u r é non 
v ' h a chi penfi a una dolcezza che fia i n f i 
n i t a , o ad una infinita bianchezza , quan-
tunque poíía ripetere V idea di dolce e d i 
bianco cosí f á c i l m e n t e , e cosí fpeífo quan-
to quelle di un piede , o di un giorno . 
A cío fi rifponde , che qut l le idee le qua
l i hanno partí , e fono capaci d' accrefei-

guardo alia fuá durazione, ed alia íua ubi - m e n t ó con l 'aggiunta di par t i , ci porgo 
qui ta o immenfi ta ; meno propriamente , 
e quafi per figura , quando 1' applichiamo 
alia fuá fapienza , alia íua potenza , aüa 
fuá bonta , e ad a l t r i a t t n b u t i , i quali lo
r o propriamente inefauribsli e incompren-
fibili: imperocebé quando i i chiamiamo i n -
finiti , non abbiamo altra idea di quetla 
inf ini té , fe non fe queila che porta con 
sé qualche rifleífione ful numero o f u U ' e Ü e n -
fione dcgli at t i od oggetti della divina po
tenza e fapienza, che non fi poíTono mai 
fupporre tanti , e si mnumerabi i i , che que-
ü i a t t n b u t i non i i í u p e n n o e non l i eoce

no colla loro r ipetizione un' idea del i ' i n f i 
nita i perché colla ripetizione fenza fine é 
connefla un' aumentazione , d i cui non v i 
é fine : m i non é cosí nelle altre idee ; 
i m p e r o c c h é , fe alia piü perfetta idea ch' i o 
ho del bianco , v i aggiungo un* altra di 
eguale bianchezza, queilo non dilata o non 
accrefee punro la mía idea. Le idee , che 
non coniiano di parti , non poí íbno eíTcre 
accrefeiute fin a quanta mifura o propor-
zione v o g l i a m o , ned cífere eftefe oltre quel 
che abbiam per mtzzo de' fenfi r icevuto , 
ma !o fpazio, la durazione ed i l n u m e r o , 

daño fempre, perquanto eífi a t t i od ogget- cíTcndo capaci d 'aumento per raezzo della 
t i da noi col penficre fi mol t ip l i ch ino len
za fine . iSTon pretendiarn gia di decidere 
la maniera , onde q u e ü i ateributi fono in 
D i o ; quelV ElTere troppo di gran lunga fupera 
t a t t s le conetz oni del no í l ro corto In te l le t -
t o ; ma ta!e in fomma é la maniera , on
de conccpiamo i luoi A t t r i b u t i , e tali ío 

ripetizione , lafeiauo nella mente un ' idea 
di eltefa (enza fine maggiore ; c perb que
de fole fono 1' idee che guidano l ' i n t c l -
let to al penfiere deU' Infinito . Ved i I -
DEA , & c . 

Bi íogna con fomma cura d i íUnguere 1' 
idea ác l f infinita dello fpazio, dall ' idea di 

no le nofire idee deila loro I n f i n i t a . V e d i uno fpazio i n f i n i t o . — La prima non é fe 
D i o . non una fuppoíta progreí í ion fenza fine del 

N o i verghiamo ad avere T idea dcll1 U - penfier noí t ro fur una r i p a u t a idea di fpa-
C c c c 2 zio : 
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2 1 0 : ma 1' a m e a t t u a í m e n t e nell ' ¡ n t e ü e t t o 
i ' idea di uno fpazio inf in i to , é fupporre 
che la mente abbia gia percorfe tut te quel-
Je ripetute idee di fpazio , od abbia fatta 
a t t u a í m e n t e una molt ipl icazione a i l ' i n f in i to 
d i alcune idee d'cíTo fpazio, lo che i m p l i 
ca contraddizione . U n a ripetizione al l ' i n 
f in i to non ci pub rappre fen ía r l ' In f in i ío . V e 
di SPAZIO. 

C í o fara ancor piü chiaro e palé fe , fe 
confidereremo ¡'Infinita ne 'numer i : V In f i 
nita de' numer i , ai fine delT addizion de' 
quali ognun s' accorge che a c c o ü a r non ci 
po í í i amo , f ác i lmen te apparifee a chiunque 
v i riflette : ma per quanto chiara fía quesft' idea 
¿eWinf in i t a á c n u m e x ' i , tu t tavol ta egli é evi
dente , che i ' idea di un numero attuale inf in i 
t o é un ' afsurdi ta . 

I N F I N I T A M E N T E picccla guantita , 
chiamata anche un infinitcfmo , é quella 
che é ectanto minuta , che non u pub 
comparare con qualunque finita quantha 
ovvero é quella , che é minore di qua
lunque quanti ta afsegnabile , V e d i Q o A N -
TITA' . 

Ü n a quanti ta infini ta non pub ned efíe-
re accre íc iu ta , ned eíTere fminu i í a , con 
aggiungervi , o levarnc una quantita fini
t a . N é pub una quanti ta finita eíferc o ac-
crefe iu ta , o menomata , con sggiugnervi o 
levarne un ' infinitamentepiccola quantita . 

Se v i fono quat t ro proporzionali , e la 
p r ima fia infinitamente maggiore che ¡a fe-
conda ; la terza fara infinitamente maggiore 
che Ja quarta . 

Se una quanti ta finita fia divifa per una 
infinitamente piccola , i l quoziente fara una 
infinitamente grande. E fe una quant i ta fi
n i ta fia moi t ip l ica ta per una infinitamente 
piccola , i l prodotto fara un ' infinitamente 
piccola quanti ta ; fe per una infinitamente 
grande , i l prodotto fara una quantita 
finita . 

Se un ' infinitamente piccola quantita fía 
moi t ip l ica ta in un infinitamente grande , i l 
prodotto fara una q u a n t i t a . 

INFINITAMENTE Infini te F r a z i o n i , ovve-
ro tutte le potenze di tut te le f r az ion i , i l 
cu i norainatore é u n o , fono infierne uguali 
a l T u n i t a . Vedine la dimofirazione , data 
da! Dc t to r W o o d , in H o o k c , P h i l . Col l . 
B.5. p .45, e feg. 

D i qua íi deduce, i 0 . Che v i ha non fo-
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Jámen te infinite progref f ioni , o progrefTioni 
i n inf ini tum j ma ancora infinitamente piu 
che una fpezie ¿ ' inf in i ta . 20. Che le in f in i 
tamente infinite progreí í ioni fono nonoftante 
coraputabiii , e recabili in una fomraa \ e 
quefta non folamente fiaita , ma cosí picco
la , che fia minore di qualunque numero af-
fegnabiie . 30. Che delle quamitadi infinite , 
alcune fono e g t n l i , altre inegual i . 40. Che 
una quant i ta infini ta pub eíTere eguale a due , 
a t r e , o piu altre quanti ta , fia finite od 
inf in i te . 

I N F I N I T I V O , nelia Grammat ica , i l 
neme d"' uno de' m o d i , che fervono per co
njugare i V e r b i . Ved i MODO. 

L1 Inf ini t ivo non dinota alcun precifo tem-
po , né determina i l numero , o le perfone, 
ma efprime le cofe in una maniera vaga i n 
def in i ta ; come , to teach, infegnarc , & c . 

Ne l i a maggior parte delle lingue si antt-
che come moderne , V Inf in i t ivo é d i í u n t o 
per una terminazione ad eífo peculiare; co
m e , TOTTTÍIV nel Greco , feribere nel L a t i n o , 
ccrixe nel Francefe , ferivere neli ' I tal iano & c . 
ma la lingua loglefe é mancante in quedo 
p u n t o ; c per d motare 1' i n f i n i t i vo , dee r icor-
rere a l l ' a r t ico lo to ; eccc í toché alié volte , 
quando due o piíi i n f i n i t i v i fi feguitano i 'un 
T a l t r o . 

La pratica d'ufare m o l t i i n f i n i t i v i fuccef-
fivamente ^ é un grande, ma ordinario fa l 
lo nelia lingua ; come , he ojfered to go to 
teach to mrite English : egü intraprefe , o 
s ' impegnb di a n d a r é , e s ' e í ib i d'infegnare 
a ferivere Ing lc í e . Dove pero gV in f in i t i v i 
non hanno i ' u n daU'ai t ro dipendenza , ma 
fono come í iaccati , e di per sé , fi poflono 
ufare con non poca eleganza ; come , ta 
mourn , to figh , to f t n k , to fw-oon, to die / 
Piangere , foípirare , opprimerfi , fvenire , 
m o r i r é . 

I N F I N I T O , quello che non ha né pr in 
cipio né fine : nel qual fenfo, D io folo é in f i 
nito . V e d i INFINITA1 . 

INFINITO , par imenti fi adopera per í ign i -
ficare cib che ha avuto un principio , ma non 
avera fine ; come g l i Angel í , e le anime 
umane . 

Quedo fa cib che gl i S c o l a í l i d chiamano 
infini tum a parte poji \ ficcome al contra
r i o , per inf ini tum a parte ante intendono 
quel che ha un fine , ma non ha avuto p H " -
ció , V e d i INDEFINITO, C F I N I T O . 
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I N F I N I T O , nelle Matemat iche , s' a p plica 

alie q u a n t i í a che fono o Fnaggiori, o pm 
picciole che qualunque affcgaabili • V e d i 
QUANTITA* , e MAGNITUDINK . 

N e l qual fenfo, non differifce gran fa t to 
da que! che altramente chiamiamo Indefini
to, o mdeterminato. Ved i INDEFINITO , e IN-
T)ETERMÍN&TO . — C o s í , una 

INFINITA, O INFINITAMENTE grande L i 
nea nella G e o m e t r í a , dinota í o l a m e n t e una 
linea indefinita , o indeterrainata ; a cui 
non fono pre íc r i tú cer í i ü m i t i o confini . 
Vedi INFINITAMENTE piccola quant i ta . 

INFINITA ferie . V e d i T ar t íce lo SERIE . 
Ari tmét ica dcgli INFINTTÍ . Vedi 1 ' á r t i c o 

lo ARITMÉTICA . 
Caratteri nelf Ar i tmét ica degV INFINITI . 

Ved i C A R A T T E R E . 
INFINITA Propofizione, nella L ó g i c a . Ve

di PROPOSÍZIONE . 
I N F L A Z I O N F , * ponfiamento; 1' atto di 

di Henderé , o di riempire un corpo flaccido 
o d i ü e n d i b r s , con qualche fortanza flatuien-
t a . Ved i EMPHYSEMA. 

* L a parola e forma ta dal Latino in , e 
í ia íus ; da flo , foffiare. 

I N F L E S S í O N E , nc l l 'Op t i ca , fi d t f i n i -
fce dai D o í t o r Hooke , una mol t i plica ta 
refrazione de' raggi di luce", cagionata dal l ' 
inegual denfita , e dal moto fiuttuante del-
le pa r t í cof t i tu t ive del mezzo ; con che i ! 
progref íb de' raggi é imped í to da! procede-
re in linea re t ra ; ed é inflcttuto , o piega-
í o e fvolto per mezzo di una cu rva . Ved i 
LUCE . 

Q u e í l a proprieta fu prima ofíervata dal 
T)ot tor H o o k e ; i l qua íc moflra ch'ei ia dif-
ierifee e dalla /iflsjfwne, e dalla rifrazione \ 
i n quanto che quefte fanfi ambedue fulla 
íuperf iz ie de! corpo , ma quella ne! mezzo 
e dentro d' eíTo . 

II Cav. Neu ton ícoperfs altresl con chia-
e fpe r imen ío querta inflejflone de 'raggi dcl -

la luce i e M . de la H i r e afficura d' aver 
t rovato , che i raggi delle ñel le venendo 
oí íe rva t i , in una valle profonda paííare at-
tacco al ciglio d 'un co l le , fono fempre piü 
r i f r a t t i , che fe tal Cülle non v¡ ^ f f e , o fe 
le oíTervazmm fi taccífero fulla di luí cima i 
come , fe i raggi di luce fi piegáffero in una 
c u r v a , paíTando vicino alia íuperfizie d 'una 
iriontagna . 

í l Neu ton raedefirao , nella fuá Optica ¡ 
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fa diverfe efperienze ed oíTervazioni s u i ' ; « « 
fíejfione dei raggi di luce . Ved i i ' ar t iculo 
L U C E , e RAGGI . 

Punto ^ INFLESSIONE d i una cu rva , nel
la G e o m e t r í a , é i l punto , o iuogo , dove 
la curva comincia a flettere , o plegare e 
voltarfj per v t r fo cont ra r io . Vedi PUNTO. 

Se una linea cu rva , come A F K ( T a v . 
Gcometria fig, i c o ) é parte concava e parte 
conveíTa ve río una linea r e t t a , come A B , 
o verfo un punto fiíTo; i l punto F , che d i 
vide la parte concava dalla parte conveíTa , 
c confeguentemente é al principio d e l l ' u n a , 
ed al fine dcl l ' altra , chiamafi i l punto d1 
injlcjflone , fintanto che la curva , venendo 
continuata di la da F , tiene e non cambia 
i l fuo üeíTb corfo : quando poi ella r i torna 
addietro.di nuovo verfo quella parte , o la
to , da donde prefe la fuá origine , egli é 
chiamato i l punto d i retrogreffione, V c d i i ' a r -
t i col o RETROGRESSIONE . 

Per capir c i b , é da coofiderare, cheogni 
q u a n t i t a , che va via di continuo c r e í c e n d o 
o fcemando , non puo cambiare da un ' ef-
prefilone pofitiva a una negat iva , fenza p r i 
ma di ventare eguale a un i n f i n i t o , o a n u l -
l a . Diventa eguale a nulla , fe ella cont i 
nuamente deciefce; ed eguale a l l ' i n f i n i t o , 
fe continuamente crefec. 

O r a , fe per lo punto F t i r i f i 1' ordinata 
E F , e la tangente F L , e da un qualche 
punto , come M , su i 'iíleíTo lato , come 
A F , t i r i f i 1' ordinata M P , e la tangente 
M T \ allor , nelle curve che hann.o un 
punto d ' Inflexione , rabfciíTa A P continua
mente creíce , e la parte A T del d i á m e 
t r o , intercetta t r a ' l vé r t i ce del d i á m e t r o , e 
la tangente M T , cre íce p a r í m e n t í , finché 
i l punto P cade in E ; dopoi comincia d i 
nuovo a d imiau i r f i : onde la linea A T dec 
divenire un m á x i m u m A L , quando i ! punto 
P cade nel punto E . 

I n quellc curve che hanno un punto di re-
trogrelfione , la parte A T creíce d i cont i 
nuo , e T abíciffa creíce , finché i l punto T 
caggia in L ; dopo di che di nuovo í cema i 
onde A P dee divenire un m á x i m u m , quan
do i l punto T cade in L . 

S s A E ™ x : , E F = 7 , allor fara A L 

y x 
= — — x , la cui fluffione , che é 
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y* x—jy x y — x ^ ¡ ü ^ Q n t n ¿ 0 ¿ cortante , 

cíTendo divifa per la ñufl ione di A L d e e 

divcntar nul ia; cioé — ¿ i l = o i cosí che 
y 2 

mohiplicando p e r ^ 2 , é dividendo p e r — 7 j 

^ " = 0 ; che é una forma genéra le per tro
vare F , pumo <$ infleflione ? o re t rogrd i io-
n e , in quelle cu rve , le ordinate delie qua-
li fono paralieie i'una a l T a l í r a . Imperoc-
ché eífendo data la natura della curva A F K , 

SI valore di y pub trovarfi ín x ; e pren
den do la fiuffione di queflo valore , e fup-

ponendo x invar iab i le , i l valore di j fi tro
vera in x ; che effendo mcffo eguale a nul -
]a , o a l l ' i n f i n i t a , ferve ne l l 'una o ne l l ' a i -
tra di quefíe fuppoí lz ioni per trovare un co-
í a l valore di A E , che l ' ordinata E F in-
terfechi la curva A F K in F , punto d1 in-
fiejfwne , o d i retrogrei l ione. 

INFLESSIONE , i n Grarcmatica , é la va-
yiazione de' nomi e de verbi > ne' loro diver-
f i cafi , t e m p i , e d e t l i n a z i o n i . 

InfieJJíone é un nome genéra le foí to cui 
fono comprefe la conjugazione c la decli-
naz ione . V e d i CONJUGAZIONE , D E C L I N A -
ZIONE , CASO 5 TEMPO , & c . 

I N F L U E N T E , un termine che fi ado
pera , quando un liquore , o fugo, per opra 
o lavoro della natura , e per le leggi deila 
c i í c o l a z i o n e , cade in qualche feno j o r icei-
t aco lo . 

C o s í , r i fpe t ío al n c e í t a c o l o comune , il 
chi lo é i l fuo fugo influente ; e cosi la bile 
n í p e t t o alia vcí ica fe lie a \ i l fangue venoío 
r i fpe t ío a! cuore nelia fuá d i a ü o i e , & c . 

I N F L U E N Z A , una quali tache fi fuppo-
ne dinvare da' eorpi dellc flelie, o col tor 
calore , o colla Jor luce ; a cui g l i aftrolo-
§i vanamente at t r ibuifcono t u t t i g l i eventi 
che fuccedono fopra la i e r ra . V e d i ASTRO-
LOGIA . 

G l i a l c h i m i f t i , che a tale influenza aícri-
vono la p ic í ra Fi lofofale , d icono , che ogni 
cofa nella natura é prodotta per l ' influen
za d e ü e fielle , che nei loro palTaggio per 
F atmosfera, imbevono molte delle fue par
tí umide 5 d c p o í i u n d o n c le piíl groffiere 
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nelle arene e nelle terre dove cadono ; che 
q u e ü e filtrandofi per l i pori della t é r ra , 
caiano fin al centro , donde , per lo fuoco 
c é n t r a l e , fono indie t ro r ifpinte di nuovo 
alia fuperfizie; e nella loro afcefa, per una 
natural maniera di fublimazione , fecondo 
che trovano terre ben difpofte , formano 
corpi n a t u r a l ! , come i m e t a l l i , i m i n e r a l i , 
ed i vegetabili , & c . C o s í , la Ch imica , 
conf i í lendo in una iraitazione artifiziale di 
quefte operazioni natural) , e nel l ' applicare 
pr incipj a t t i v i ai p r i n c i p j p a f f i v i , prc tendeí i 
che poffa f o r m a r e i corpi n a t u r a l i , f a r l ' o r o , 
& c . Ved i TRASMUTAZIONE , FILOSOFALE 
P l E T R A , & C . 

I N F O R C E D . V e d i l ' a r t i co lo REINFOR-
CED. 

I N F O R M A Pauperis, nella legge . V e 
di FORMA P a u p e r i í . 

I N F O R M A T U S non f u m , una rifpoda 
fórmale í a t t a da un Procuratore, a cui vien 
comandato dalla Corte di diré cib che g l i 
pare a p r o p o í u o a pro del fuo C l i e n t e ; che 
non avendo niente di foüanz ia le o di r i l e -
vante da addurre , rifponde ch ' egli non é 
i n f ó r m a l o : fopra d i ' che i l g iudizio fegue 
per 1' altra parte . 

I N F O R M A Z I O N E , nella legge , per i ! 
Re , é a u n d i p r e í f o la fteíía coía che quel 
che chiamafi dickiarazione per una períona 
de l volgo : e n o n é í e m p r e fatta d i r e í t a rnen -
te da l Re , o dal fuo Agente , od u f i z i a l e 
d t l la Co rona ; roa talvol ta da un altro 
i n cafo d i V í o l a z i o n e di qualche legge pe»a> 
le , o di qualche t la tu to firnile . Vedi D i -
C H I A R A Z I O N E , e I N D I C T M E N T . 

I N F O R M I S , quello che non ha la forma 
o la perfezione che dovrtbbe avere . Ved i 
FORMA » 

^ÍÍ//^ INFORMES , n e l l ' A f t r o n o m i a , fono 
quelle lie i le che non fono (late ancor r idot-
te in qualche coí le l laz ione ; altramente chia-
mate fporader. Ved i SPORADES. 

Della quaie fpezie ne avean lafeiato un 
grao numero g l i a í í r o n o m i antichi ; ma 1* 
Heve l io , cd alcuni a l t r i de* rnoderni , v i 
hanno alia tmggior parte proveduto ; c^u 
íar delle nueve C o í i d i a z i o n i . Ved i STEL
LA , e COSTELL AZIONE . 

I N F R A L A P S A R I I , i l nome d5 una Set-
ta di Prcdctlinaziani r i quai foflcngono che 
D i o ha creato un cer t í numero d 'uoni i fu 
lo ¡o per tffere dannati , í enza conceder lo

ra 
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r o i m e i z i ncceffarj per falvarfí > fe volé fie
ro . V e d i RIPROVAZIONE . 

Quefta do i t r ina vien da lor foflenuta i n 
diverfe maniere , la Setta fleíía eíTendo m 
due r ami d i v i f a : A l c u n i tcngono , che D i o 
indipendentemente da qualunque cofa, e an
tecedentemente a qualunque cognmone o 
prev ifione della caduta del primo uomo , ñ a b i -
6 di far infierne fpiccare la fuá mifericordia e la 
f u a g i u ü i z i a : la fuá mifericordia , creando un 
certo numero d' uomini , per farli felici per 
t u n a l ' e t e rn i t a ; e la fuá g i u f t i z i a , creando 
par iment i un numero d ' a l t r i uomin i per 
eí íere mi fe r i e perduti in e terno. Ved i PRE-
DESTINAZIONE . — • Alc r i foftengono , che 
D i o non prefe tale r ifoluzionc , fe non fe 
i n confeguenza del peccato o r i g í n a l e , e del
la cognizione ch 'egl iebbe ab eterno , avere 
A d a m o a comraettcrlo : i m p e r o c c h é , dico
n o , 1 ' uomo, con quefto peccato , avendo 
perdure tu t te le fue prctefe e ragioni alia 
propria o r ig ína le giuf t iz ia , non merira or-
m a i a i t ro che g a í t i g o . T u t t o i l genere uma-
no é divenuto una maífa d¡ corruzione , 
che D i o pub abbandonare a una di f t ruzio-
r e eterna , fenza alcuna taccia della propria 
g i u f t i z i a . Nul lad imeno , per moflrare pari
m e n t i ia fuá mi í e r i co rd ia , non raen che la 
fuá giuft izia , ha r i foluto di t r a fcegüe re al
cuni fuor da quefta maíTa, per f an t i f i s a r l i , 
e far l i f e l i c i . V e d i E L E Z I O N E . 

Coloro che foftengono la do t t r ina nella 
p r ima maniera , fono piu propriamente chia-
m a t i Jupralapfarii , come quei che credono 
avere D i o formara la nfoluzione di danna-
re un numero d ' u o m i n i , fupra Up/um , avan-
t i la caduta d ' Adamo , e indipendentemen
te da e í fa . V e d i SUPRALAPSARH . 

Q_uelii della feconda opinione fono chia-
m a t i in f ra lapfa r i i , pe rché foftengono , che 
D i o fece quefta r i fo luz ione , infra lapfum , 
dopo U previfione della caduta, ed in con* 
feguenza d i eífa. V e d i SUBLAPSARII. 

I N F R A S P I N A T U S , un mufeolo che ha 
la fuá origine dalle par t í in fer ior i della ba-
f e , della fpina, e della fotto cofta della fca-
p u l a ; e che riempiendo 11 piü baflTo in ter -
í c a p u l i u m , paffa oltre tra la fpina cd i l 
teres m i n o r in forma triangolare , e dive
nuto tendmofo nel cono , s' inferifee nella 
tefta de 1' humerus ; e t i ra d i re t tamente 
verfo all i n d i e t r o . V c á i T a v . A m t . C U y o l ) 
fig.7. n.33. 
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I N F R A Z I O N E * , una rottura , o v iola-

zione di un T r a t t a t o , di una Legge, di ua 
Decreto , & c . V e d i VIOLAZIONE , TRAS-
GRESSIONE, &C. 

* L a parola ¿ formata dal la prepofiziom 
in , e dal fupino d i frango romperé. 

I N F U L A , un nome dato anticamente a 
uno dcgli ornament i Pon t i f i ca l i , che fi por-
tava fulla tefta . Fefto dice , che I ' I n fu l a 
erano filamenti, ftrifee, o frange di lana , 
con le quali g l i ant ichi folevano adornare 
i loro Saccrdoti , le loro v i t t i m e , ed anche 
i loro tempH . 

D ive r f i A u t o r i confondono VInfu la c o n i a 
mi t r a , con la tiara , o colla berretta che 
portavano i Sacerdot i ; raa v i é un gran d i -
v a r i o . V Infula era propriamente una fafeia 
o benda della tef ta , di lana bianca , che ne 
copriva quella parte dove crefeono i capel-
l i , fin alie tempie ; donde , di qua e di !a 
pendevano giu due cordiccl le , chiamate TJ/V-
t i i * per farne con eíTe la ¡ ega tu ra ; e cib ha 
dato occafione ad alcuni A u t o r i d i confon-
der i n f u U con v i t t a . 

V Infula era la ftcflfa cofa ai Sacerdoti , 
che ai Re i l d iadema; cioé i l contrafegno 
c la marca della lor d i g n i t i , ed autonta . 
La differenza tra i l diadema t Y Ínfula con-
fiftea i n quefto , che i l diadema era piat to 
c largo , e Y Ínfula y r i tondata , cd a t to rc i -
gliata . V e d i D I A D E M A . 

I N F U N D I B U L I F O R M I F i o r i , V e d i 
FIORT . 

I N F U N D T B U L U M , una parola latina , 
che fignifica un i m b u t o ; donde diverfe par
tí del corpo u m a n o , che gl i fomigl iano nel
la f o rma , fono chiamate con quefto n o m e . 
V e d i IMBUTO . 

T a l i e. g. fono V infundibulum cerebri, e l ' 
infundibulum renum . Vedi CERVELLO , e 
RENI , vedi zncoTav . Ana t . { O l U o l . ) fig.5, 
h t . e . 

Qu ind i puré certe parti delle piante fono 
chiamate infundibuliformei. Vedi FFORE. 

I N F U S I O N E , un'operazione nella Far
m a c i a , con la quale le v i r tü delle piante « 
delle r a d i c i , & c . fono cftratte , lafeiandole 
aramollare e macerare in un adatto menftruo 
fluido , fenza b o l l i r v i . 

L ' Infufione fi ufa ne' corpi di te íf i tura 
lafca , le parti de 'qual i fono cosí I tgg ie re , 
che non ammettono un moto maggiorc , 
fenza rifghio d i volar vía i n vapo r i . 

I I 
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11 fuo ufo principale é comunicar le v í r t u 

dc 'corpi a ' l iquor i , o psr a u m é n t a m e la for-
z a , o per correggerne le c a t í i v e qua l i t a . 

Alcune infufwni fi fanno nel l ' acqua comu-
n e , altre nel v i n o , nel l ' aceto , nel ia t íe , 
mello fpir i to d i v i n o , & c . 

INFUSIONE , s' ufa par iment i per fignifi-
care i ' azione d i trafportare o infondere un 
l iquore nel corpo , nellc vene . Ved i INIE-
ZIONE . 

A l c u n i M e d i c i hanno r i t rova to un nuovo 
m é t o d o di purgare , con infondere un catar-
t ico nelle vene , che opera quafi a l l ' ifleíía 
maniera di un ferviziale. 

I N G E G N E R E , nel fuo fenfo genéra le , 
f i applica a un artefice d' ingegni u t i l i , o 
di macchine , per la Meccanica & c . Ved i 
INGEGNO. 

N e l fuo plu proprio fenfo, dinota un ufi-
2Íale i n un e íe rc i to o in una piazza fort i í i -
c a í a , a cui s' apparticne d' inventare , pre
parare , c di foprantendere agli attacchi , al
ie difefe, a l l ' opere d i forí i f icazione & c . 

U n Ingegniere debb' eflfere un valente cd 
cfpcrto m a t e m á t i c o , fopra tu t to verfato nell ' 
archi tet tura m i l i t a r e , e nelle rególe e leggi 
del l ' ar t igl ier ia ; come quegli che fpeíío vien 
mandato a vifi tare ed efaminare i luoghi che 
hanno ad eí íere a t taccat i , per fceglierc, no
tare , e raoflrare al G e n é r a l e i ! piíi de bol fi-
to , a ífegnare le piazze d' a r m i , gl i alloggia-
ment i su la contrafcarpa, e fulle mezze iu -
n e ; condurre i l a v o r i , le m i n e , & c . e de-
flinarc a' g u a í i a d o r i , od a l t r i operai i l loro 
penfo notturno \ cgli ha pur da fare le lince 
di contraval lazione, c®' r i d o t t i , & c . 

Sotto i l nuovo í k b i l i r a e n t o del l 'uf ic io dell ' 
Ordnance, o d e l l ' A r t i g l i e r i a , v i fono fe i in -
gegneri; e quattro fotto-ingegneri. V e d i ORD
NANCE . 

I N G E G N O * , un i í l r u m e n t o c o m p o ñ o , 
i n cui ve n ' e n t r a ñ o parcccln f e m p l i c i , co
me r u ó t e , molle , leve , v i t i , & c . c o m b í 
nate a í f i e m e , per V uopo d' innalzare , di g i t -
tare , o d i foftenere pefi , o d i produrre 
qualche al tro confiderabile cfFet ío , cosí che 
fi MÍparmi moho di tempo , o di forza . 
V e d i MACCHINA . 

* L a parola e dal Francefe engin , opih 
tojio da l Latino iogenuuu , per la fimz-
za deW efeégitazione che i n t a i mace bi
ne fi Jcuopre. 

Le fpezie degl' ingegni fono mol t i f f ime : 
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alcune, ds ingegni m i l i t a r i , come la BalH-
fla, la catapulta, lo feorpione , 1' ar ie te , & c . 
A l t r i Ingegni fervono a l l ' a r t i d i pace, e fo
n o , m u i i n i , a rgan i , t o r c h i , orologi , mac
chine da elevar acqua , da fpegnere i l fuo-
c o , & e . Vedi MULINO , OROLOGIO , R u o -
TA &C. 

INGEGNO , [ ^ parimenti una vece I t a l i a ' 
n a , che fi puo far i n parte corrifpondere a l 
termine Ingle/e w i t , che inchiude un idea mol-
to compleffa , e non ben efaujia dal la voce 
Ingegno; ma d i cui darem nonofiante la t ra-
duziorie i n queflo luego , che ci pare i l p m 
adatto. ] 

L'Ingegno ( w i t ) é una facolta delia men
te , che conf iÜe , fecondo Locke , ne l l ' adu
nare e metiere infieme con vivaci ta e va r í e 
la quelle idee , nelle quali pub trovarfi raf-
fomiglianza o congruita ; onde poi far col 
loro rnezzo piacevoli e belle pi t ture , e re-
car alia fantafia grate v i f i o n i , e bei penfie-
r i . Ved i F A C O L T A ' , ed TMMAGINAZIONE . 

I I medefimo grande A uto re oflferva , che 
quefta [aceita é i l contrar io di Giudizio , i l 
quale confííle nel feparare attentamente i ' 
une dai l ' aitre , quelle idee nelle quali t ro
vad la menoraa differenza , onde poi fchi-
vare d' eííere i l lufo dalla fomiglianza , eda l l ' 
affinita , che fanno prendere fác i lmente uua 
cofa per u n ' a l t r a . V e d i GIUDIZIO . 

La metáfora e Tallufionc principalmente 
contribuifeono alia piacevolezza, ed al guflo 
di quel che chiamiamo Ingegno , e fenten-
za ingegnofa , che colpifee cosí vivamente 
1' Immaginazione , ed é percib cosí plauíi-
bilc appreífo d' ognuno , p é r c h e l a fuá be lkx -
za apparifee alia pr ima v i f t a , né fi richiede 
fatica né penfamento , per efaminare qual 
veri ta o ragione v i fía . La mente , fenza 
guardar piu o l t r e , r iman paga e foddisfatta 
deíi ' avvenentezza del r i t r a t t o , e del brio 
dell ' immagine j ed é una fpezie d' affronto 
metterfi ad efaminarla colle fevere rególe 
delia ragione e della ver i ta , alie quali i n 
confeguenza fembra che non fi conformi d' 
ognora , né perfe ttamente 1' ingegno, od i l 
penfare íngegnofo . Saggio fopra T I n t e l l . U m , 
L , I . cap. i r , 

INGEGNO ( w i t ) é anche un1 appeilazionc 
che daíli alie pc r íbne che fi diftinguono per 
una cota! facolta , che i Francefi chiama-
00 efprit. 

U n A uto re Francefe, i l quale nel i^95 
pub-
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y-ubblicb un T ra t t a to du bel efprit , del be!!' 
I n g t g n o , o del belio S p i r i t o , ne mettc per 
csrattcri i í e g u e n í i : / 

I o . U n uomo , che , con aria duinvoira 
cd apcrta , e con facili moviment - , ^rende 
dolcemente affetn , o piace a coloro co quali 
t rat ta , e su qualunque foggetto che ü pre-
f e n t i , reca nuovi pen í i e r i , e l i adorna con un 
giro o modo { p i r i t o i b , é uri b e l l ' m ^ ^ . 

2o. U n a l t ro , meno foilecito in torno al
ia ícelta e alia di l icat tzza d e ' í u o i í c n t i m c n -
t i sa corne farfi apprczzare per non so qua-
jc eleva/ionc di di fe o río , che íí attrae 1' at 
t e n z í o n e , c moí t ra gran vicacita nel fuo di-
te , e prontezza nelle fue rifpoflé i é pari-
Bieníi teouto per un uomo d' ingegno. 

3o. U n altro che ftudia meno i l penfa-
m e n t ó , che l ' enunziazione , o i l bel parla
re 5 che affetta parole t l cgant i , benché per 
avveniura ei fia povero e fcarío di ma te r i a ; 
che piace per una certa facile e grata pro-
nunzia , e per un certo tuono di voce , 
vien porto nei l 'ordine de' be I i ' ingegni. 

4o. U n a l t r o , la cui mira prmcipale non 
é tanto conciliarfi ftima quanto i l m o v e r é 
r ifo , e dilettare ; che ícherza a propofito , 
m o m g g i a con f p i r i t o , c trova fempre onde 
trattenerfi su d' ogni lieta materia , é pari-
ment i ú c e v u t o per un beli ' ingegno. 

Nul lad imeno deefi o f í e r v a r e , che in tu t -
t i quefti cafi non v i é punto di vero ingegno, 
í i ccome noi !' abbiam def in i to ; raa tu t to fi 
riduce a f a m a f i a , od a memoria , anzi t u t t o 
que í lo eííer pub mero effetto di tempera
mento . 

U n vero Ingegno, od una pe r íbna d' I n 
gegno , debbe avere una giufía facolta di d i -
í c e r n i m e n t o ; debb 'avere, a un t ra t to de l l ' 
energía e dclla delicatezza ne1 fuoi fentimen-
t i : ¡a fuá immagmazione debb' effer nobi-
i e , e infierne felice e amena ; le fue cfpref-
fioni p u ü t e e ben t í r a t e ; íenza alcun van-
to o jattanza nella fuá condotta & c . N o n 
é aU' uuut to e í íenzia le di un bell ' ingegno , 
andar fempre m traccia de! luminofo o b r i l 
l an te , né di Üudiar fempre penfien fini, ed 
afFettar di non diré fe non ció che pub dar 
colpo o forprefa . QudV é un difetto mol -
to frequente nelle perfone dramatiche : che 
i l Duca di Buckingam a buooa cquita npren-
tie c ce n fu ra . 

„ W h a t is that th ing w h i c h we sheer 
m t do cali ? 

Tomo IV. 
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„ ' T í s when the w i t o í fome greac 

wr i t e r shall 
„ So overflow , that is , be none a£ 

a l l , 
), T h a t even his fools fpeak fenfe . 

„ Che cofa é quello" che nos chiamiamo 
tutto, fp i r i to ? Egü é quando 1' ingegno d i 
quaiche grande ferittore , cosi t ra (corre 

„ o trabocca , c ioé a nulla riducefi , che 
„ fino i fuoi pazzi parí ano g iud iz io fo . 

I nofiri C r i t i c i di con o che i ' a more , é i l 
vero f p i r i t o , e V ingegnofo deila Commedia * 
V e d i U M O R E , e C O M M E D I A . 

I N G E M I N A T I F i o n , fono q u e l l i , dove 
un fiore (ta í o p r a . , o naturalmente nafce e 
fpunra da un a l t r o . V e d i F I O R E , 

I N G E N E R A R E , 1' atto di generare o 
produrre la fpezie per via deiia generazio-
ne . Ved i GENERAZIONE. 

I I termine panmente fi applica ad a l t re 
produzioni delia natura : cosí diciam che le 
meceore s ingeneram nella mezzana regionc 
dc lTar ja . Vedi METEORA. — I f ru t t i c ru -
di ingenerano v e r m i . Ved i V E R M I . — G l f 
ant ichi credevano che g i ' I n f e t t i foííero /«« 
generati per raezzo delia putrefazione. V e d i 
INSETTO . 

I N G E N I T O , nella M e d i c i n a , é V ifieíía 
che connato o ereditario ; e fignifica una ma-
la t t ia , o un 'ab i tudine , con cui una perfona 
viene nel mondo . 

I N G E N U O , appreíTo i R o m a n i , un t i -
to lo applicabile ad una perfona nata l ibe 
ra , o da l iberi g e n i t o r i . Ved i LIBERO . 

If idoro dice , che fono chiaraati Ingenui , 
qui libertatem habent in genere, non in j a t l o ; 
che fono l iber i n a t i , e non l iber i f a t t i . V e 
di MANUMISSIONE . 

Tenevaf i uno per ingenuo , cziandio fe 
folamente la madre era l ibera , ed i l padre 
í e r v o . Ved i SERVO . 

GT Ingenui potean da ré i l lor fu í f r ag io , 
o v o t o , e goder degli ufizj e delle cariche; 
lo che era to l to ai l ibe r t i , o fchiavi fa t t i l i 
b e r i . Ved i L I B E R T I N O . 

INGENUO S ufa talor per fignificarc un 
na t ivo di un paefe , in c o n t r a d i í l i n z i o n e 
da eltraneo , o foraí i ierc . Vedi N A T I 
VO . 

J N G H I O T T I R E . V e d i Tan ico lo D E -
GLUTIZIONE . 

Fra le ra t i ta che v i fono nella Sala de IT 
A n a t o m í a a Leyden , fi conferva un coltel i© 

D d d 4 luego 
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lungo dieci p o l l i c i , i n g h i o t t i t o da un Con-
tadmo e t ra t to fuori dal fuo ftomacoconla 
d i í í e i i o n e , dopo di che egu viíTe o t t ' a n n i . 

U n a Donna , mentovata da M . Greenhi l l 
re l ie Tranf. F i lo / , cont ra í fc un grande e do-
lorofo tumore nel l ' o m b i l i c o , per avere /«-
ghiotthe offa di fufine 5 le quali , rotfrofi da 
íc ftcffo i l t u m o r e , ufcirono in gran quan-
t i t a j m a , ad onta di una at tent iff ima me
dica tura , ella ne m o r í . U n g iovane t to , d i 
eta d i fedici a n n i , v ic ino a Ha l la ¡n SaíTo-
n i a , giocando con un coltel lo di fei once 
e mezza di lunghezza , accidentalmente lo 
i n g h i o t ú . La curiof i ta del cafo induíTeWolf-
gang Chr i f t . Wefenon , Medico dell ' Elet-
tore di Brandenbourg , ad a í fumerne la cu
r a . I I coltello fi fentiva aver mula ta la fuá 
pofmone diverfe v o l t e , ed a capo di pochi 
mefi ccfsb d1 eíTere gran fat to m o l e ü o ; e 
i n un a n n o , tanto fi d i m i n u í , che appe-
na fi potea fentire dal d i fuori . A l i a fine 
g l i fu e í l r a t t o ( cftremamente impicc io l i to 
c d i m i n u i t o per ogni verfo ) per un abfccf-
fo , che la fuá punta avea cagionato , tre 
d i ta i n l a r g o , al di fot to della foífetta , o 
fc rob icu lo , deilo Ü o r a a c o , ed i l g iovanefu 
perfettamcnte gua r i t o . TranfaB, F i lo / , num. 
219. 

u A l c u n i , ( dice i l D o t t o r Sloan , per i l 
cafo di un ' infe l icc perfona che avea inghiot
t i to gran quanti ta di faííoiini per follevaríi 
dal flato, e che cflendo rcflati nello ü o m a -
co fin al numero di 200 , lo avean r idotto 
a cat t iv i f f ima condizione, ) " dalvedereche 
„ m o l t i uccelli penano e l angu i í cono , fe non 
, , ivghiottono della ghiaia , o deiie pietruzzc, 
„ pigl iano opinione , che P inghiottire pie-
„ tre ajut i lo ftomaco a d ige r i ré i l cibo ; 
„ ma ¡o fono flato lempre contrario a tal 
„ pratica ; i m p e r o c c h é quantunque g l i fto-
„ m a c i , od i vent r ig l i dcgli uccelli ( che 
JJ mancan di denti per macinare i l loro cí-
„ bu ) fien fa t t i aíTai fort i , mufcoloí i , e 
„ difefi nel di dentro da una groíia t ú n i c a , 
„ col cui a ju to , e di quede pietre , i l lo -
„ ro al imento fi macina ; g l i ftomaci pero 
„ d t g ü u o m i n i efl'endo m o h o difFercnti, non 
5) é ragionevole i l credere che ta l i pietruzze 
j , podan lor giovare, o a'men non nuocerc. 
„ l o ho c o n o í c i u t o , ageiugne c g l í , un M . 
j , K — , i l quaie ioghiot t iva nove o dieci 
)) faífülini ogni g i o r n o , g roü i come una no-
j) cel ia) e í u i z a apparente nocumento o d i -
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„ flurbo, pe rché fempre p a f í a v a n o ; m a e g l i 
„ poi m o r í a l l ' improvvi fo . «f 

I N G I Ü R I A » , INJUR IA , in un fenfo ee« 
nerale, fignifica una cofa contraria alia giu-
fiizia ed alT equita ; cioé ogni qualunque tor
i o , o danno fatto alia perfona, alia r iputa-
zione , od ai beni di quaicheduno . Ved i 
T O R T O , & c . 

* L a panda e derivata dalla prepo/lziom 
La t ina in , che qut ha forza d i negati* 
v a , e j u s , legge , dir i t to ; injur ia d i -
c i tur omne quod non jure fit . G l i 
antichi fecero delí* Ing iu r ia m a D e a , e 
la chiamarono Ate . Omero la f a fi g l i ño
la d i Giove, e dice , ch1 ella facea male 
ad cgnuno, fino a l d i lei padre ; cH ella, 
era snella y ed agile dipiedi- , ecammina' 
va falle te/le degli uomia i , fenza mai toe* 
car la t e n a . 

I Giur isconful t i definifeono 1' ingiuria. 
un'offefa p r íva la commeflTa a bella porta , 
e con catt iva intenzione , a danno a l i r u i , 
L ' Autore della Rct tor ica ad Erennio dice , 
In jur ia eji quee aut pulfat ione, aut convicio, 
mut turpitudine , cvrpus , aures , aut v t t am 
alicujus v io l a r i t . 

Per la Legge R o m a n a , l ' az ione per un ' 
Ingiuria , era annuale ; cioé non fi potea 
dimandare nfarcimento , dopo fpirato un an
no . Per la legge delle X í í . Tavo le , fe i ' 
ingiuria confiílea nella ro t tura di un mem-i 
b r o , la perfona offefa potea dimandare fa-
lionem, c ioé potea efiggere che l i rompefie 
i l medefimo membro all'ofFenfore . V e d i T A -
LIO . 

Per la rot tura di un oflb v ' erano aífe-
gnatc confiderabili pene pecuniarie . Pec 
altre ingiurie í o i a m e n t e v ' era i l decreto 
che fi p^ga(Tero venti ajfei , che la pover-
ta d i que' tempi avea giudicata una pena 
fuñic icnte ; ma i Prtton i n apprcíTo , pa
reado loro quefta compenfazione troppo 
leggiera, i n fuá vece , voliero che la per
fona ingiuriata met te f íe una tafia f u l i ' i n 
g i u r i a ; ch' e g ü n o poi a c c r e í c e v a n o , o rai-
noravano , fecundo che lor parea a propo-
fito. 

I N G L E S E , o la lingua INGLESE , e i l 
l ingusggio che fi parla dal popólo d' I f l ' 
ghilterra ; e, con qualche variazione , dai 
popoli d i Scozia , c da parte d' Irlanda • 
V e d i LÍNGUAGGIO. 

L ' Ingle/e é d' c ü r a z i o n G ó t i c a , 0 T e u -
100Í -
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i ó n i c a ' quefta fi fu la ra d ice , od i ! t ronco , 
ful quale diverO a l t r i d ia lc t t i fonofi dappoj 
í n n e Ü a t i ; particolarmente i l La t ino , ed l i 
Francefc . Ved i TEUTÓNICO &C. 

I I l inguaogio che fi P ^ b anticamente 
nella n o f t r a l f o l a , era i l Br í tanno , o W d c h , 
che era coraune ai Br i tom ed ai ü a H i \ e 
Che tu t iav ia fuíTiík, con pm o meno di pa
t i t a , nel Principato di Galles, ne laContea 
o Provincia di Cornwal , nell Ifole e nelle 
montagne di Scozia, d ' I r l anda , e in alcu-
ne Prtn'incíe della Franc ia , particolarmente 
nella Bretagna. Ved i W E L C H . 

Quando i l Romano Impero , í k n d e n d o f i 
vetfo le parti Occidental i d 'Europa , s ' in-
i ignori delia Ga l l i ae delha Bri tannia , la l i n -
gua Romana comincib i v i a propagarfi ; tut-
t i g ü E d i t t i , & c . re la t iv i a 'pubbl ic i a f fa r i , 
a bello ñ u d i o fer ivendoí i in L a t i n o . 

E' certo nulladimeno , che i l Lat ino non 
prefe tanto piede , né prevalfe cotanto in I n -
g h ü t e r r a , quanto nella L o m b u d i a , nella 
Spagna e nelle G a i l i e ; parte a m o t i v o delia 
fuá gran d i í íanza da R o m a , e del poco af-
í luí ío de 'Romani co la ; e parte, perché non 
fu intieramente fot tomeífo i ! Regno , fe non 
t a r d i , e non pr ima deli ' Impero di C l a u d i o , 
qusndo Roma era nella lúa declinaziorte; e 
la nuova Provincia dovette eífere abbindJ-
nata da 'fuoi Conqu i l l a to r i chiamati a di ten
dere i lor domin j a Roma piu v ic in i . Ved i 
LATINO . 

L a Bretagna lafeiata cosí nuda e vuota , d i -
ven to fácil preda degli A n g l i , o dcgli Anglo-
Saf lbn i , nazione vagabonda , venuta da' Jut-
land e dalia Norvcg ia , che fác i lmente fe 
ne impoffeífarono ; circa que'lo fteíTo l em
po , in cui i F ranch i , altra Nazione della 
Germania , entraron nella Galha . Appar , 
che i Ga l l i ed i Franchi v e n i í í e r o final
mente a condiz ioni , e tro va fíe r raezzo d i 
wnirfi in unaNazione ' , di maniera che i l Gal-
Jico antico , con la fuá mefcolanza di La
t i no continuo ad cí íere la lingua dominan
te , folo di pifo framifehiata con la lingua 
Francica , o Franca de ' lo r nuovi c o l o n i : M a 
i B r i t o n i furono piu coí lan t i , e r i fo lu t i 
a f í a t to di non ammettere alcuna tale coa-
l iz ione ; eglino aveano abbracciato i l C r i -
ü i a n i s m o , ed i lor competi tor i eran Gen-
t iK : laonde piut tof lo che accomodarfi ad una 
Wic unionc , fcel ísro di r in tanar f i , infierne 
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colla lor l ingua , nelie par t í montuofe delia 
C a m b r i a , o di Galles. 

I Saffoni Tnglcfi , r imaf i i cosí a íTdu t i 
S i g n o r i , cambiarono ogni cofa ; i l lor pro-
prio linguaggio erafi ormai pienamente fta-
b i l i t o , e i l nume del paefe dovea da indi a 
poi e í f t r e , AngloífaíToni. 

I I nuovo linguaggio reflb i n buona parte 
puro c fenza mefcolanza fino a l l ' invafion de' 
N o r m a n n i : g l i sforzi de 'Danefi , e la v i c i -
nanza de' Bntanm , o B r i t o n i v i cagionaro-
no per veri ta alcune piu l ievi innovazioni ; 
m a , nel fondo, egli fi confereb ; imperoc-
c h é , quanto ai Danef i , i l loro l inguaggio 
non era moho da l i 'Ang lo í í a í f one d i í f c r e n t e . 
Edoardo i i Confcffore nul ladiraeno, ch ' era 
v i v u t o iungo tempo nella Francia , v ' i n t r o -
dufie per avventura qualcha piccolo m i í c u -
gl io del dialetto di quel paefe. 

M a Gugi ie lmo I . ed i fuoi N o r m a n n i , 
avendo conquiftata 1' Ingh i l t e r ra , fu p r e ü o 
tentata una qua íche a l terazionc; la conqui-
ü a non era compiuta , fe i l l inguaggio del 
C o n q u i í t a t o r e , c ioé i l Francefe , o Franco-
Gall ico non v i s' introducea; e percio t u t i i 
i fuoi A t t i , D i p l o m i , Ed i t í i , P l a c i t i , ed 
altre giudízial i materie furono feritte i n co-
tefia l ingua . V e d i FRÁNGESE. 

M a i fuoi ten ta t iv i furono inuí i í i ; i l nu
mero dei N o r m a n n i , che egli avea feco tra-
fportati , elfendo pochi in comparazione de-
g l ' I n g l e f i co 'qua l i s'crano inco rpora t i , egl i 
no perdettero o dimenticarono i l loro pro-
prio linguaggio , anzi che venire a capo d i 
cambiar cofa alcuna nell ' Ingle/e . C i b non 
i m p e d í tu t tavol ta , che pegli sforzi del C o n -
q u i l l a t o r e , molte voci Francefi , b e n c h é la 
maggior parte d 'or ig ine l a t i n a , nel l ' Inglefe 
s' i n t r u d e í f e r o : e mol te voc i Inglef i andaffe-
ro a poco a poco fuor d' ufo. 

Q u i n d i é , che quanto al l ' origine ed e t i -
raologia d i mol te delle noftre parole , fiabi-
lifce i l Dot tor W a l l i s , quelle d 'or igine Ger
m á n i c a comuni a noi co' Francefi , doverfi 
computare come noftre proprie , piut tof to 
che prefe da loro ad impref t i to^ e le an t i -
chc voci Galliche , comuni a' Francef i , ed 
ai popoli di Galles che nel nofiro l inguag
gio fi trovano , eífere par iment i ftate prefe 
piut tof to dal W e l c h che dal Franco . V e d i 
ETIMOLOGÍA . 

D i qua puré i l m e d e f í m o A u t o r e rende ra-
D d d d 2 gione 
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gione perché i norai delle tíiveríe forte di 
be í i i ame fono SaíToni , come ex bue , cow i 
vacca , cdffy v i t e l l o , sheep, pécora , hog , 
porco , & c . ma la carne di effi , preparata 
per c i b o , ha norae Franecfe , eome ¿>cef , 
carne di bue, v e a l , di vi tel lo , muttonr di 
caflrato , porek , d i porco , & c . i Soldaíi 
N o r m a n n i , infa t t i , non intereíTandofi ne' 
pafeol i , ne' pa rch i , e ne ' iuoghi fimili, do-
ve cotefli anirnalt fi pafcevano e fi confer-
vavano ; come a i i ' incon t ro m o h o avean che 
fare ne' m c r c a t i , nelle cuc inc , ne'banchei-
l i & c . dove i l cibo o fi preparava, o íi ven-
dsva , o fi mangiava . 

Sotto A r n g o I I . oíTerva i l D o t t o Svvifc , 
che i l F rance íe fece ancora maggior progref-
í o ; a cagione degli ampj terricorj che e ñ o 
A r r i g o poffedette nel Continente delia Fran
cia , per le ragioni paterne, c di fuá mo-
g l i e ; lo che fu cagione di frequenti viaggj 
cola , con feguito e corte n u m e r o í a , & c . 
E per alcuni feeoli dopo , v i fu un com-
mcrc io coilante tra la Francia e T l n g h i k e r -
l a , per l i dominj che i v i da noi fi pulTcdet-
t e r o , e per le conquifte i v i fatte ; cos í che 
i l linguaggio , da due o í r e c e n t ' anni fa , 
pare che abbia avuto p iu d i Francefc, che. 
i n o g g i . 

O l t r e quefta altcrazione reca ía da' Con-
q u i í l a t o n , i l l inguaggio , in proccíTo d i 
tempo , ne foggiacque a d ive r íe altre ; e 
venne ad avere buon numero di parole e 
d i frafi d i dia le t t i f o r a í U e r i , i nne í l a t e in cf-
f o , per dar luogo alie quaü le parole SaíTcne 
a n í i c h e furono d i m e o t i t a í e , fopra tu t to me
diante le negoziazioni ed i l commercio con 
altre G e u t i ; co' maritaggi delle famiglie rea-
l i ; per 1 'a í fe t taz ione di piu S c m t o r i quafi 
i n t u t t i i t empi , che vaghii furono e fono 
d i coniste nuove v o c i , e d' alterare le con-
fuete forme del parlare , per rnaggiore diíi-
catezza; e per la neceffita di fo rmare , o d t 
prendere ad imprefl i to parole nuove , a m i -
fura che cofe od invenzioni nuove forgeva-
no • E per cotai mezzi é avvenuto , che 
i l vecchio Anglo-Sa í fone íl conver t i í f e nella 
p re í en te Lingua Ingle/e. 

Dopo d' aver nntracciata e fpofta V o r i 
gine , ed i l p r o g t u í o del noftro l inguaggio 
i ü o r i c a m e n t e , c i pare ch' eííer non poíTa 
xnen curiofo i l divifamento delle m u t a z i o n í 
fucceffive per le quali é paíTato r prima d1 
arELva.rs alia, odierna perfezione e cib con. 
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addurre a t íua l i efei-npj, che noí prendere-
mo dalle racco'te del i ' ingegnofo M . Grecn-
w o o d . 

Dal í ' invafione de' SaíToni nel 440 , non,-
abbiamo munumeoto.cfiftente del linguaggio 
per 25,0 a n n i : ti p¡ü a n í i c o feri t to Sa í roa i -
c o , ch'cfifta , é una gloíía fopra g i l . Evan-
g e i i ñ i , feritta n d l ' anno 700 , da Eadfrido 
Vefcovo dell ' l í o i a Santa : i n cui i tre p r i -
m i A r t i c o l i delia Preghiera Dominica ie fon 
efpreffi c o s í . 

4 Uren Fader thic arth ín heofnas, fie 
O,'¡r Fatker w¿o art i n he aven be: 

* gehalgud th in noma^ío eyeneth th in ric» 
hallomed thy ñame y come thy kingdom r 

4 Sic t h i m w i ü a fue is heofoas , and 
be thy. w i l l fo as i n heaven , and. 

4 i n co r t ho j & c . 
i n earth . 

Duccnt ' anni dopo , nclTanno 900 , íi 
t rovan g l i A r t i c o l i raedeíími efpreííi o tra-
da t t i c o s í : 

4 T h u ure Fader the eart on heofe-
* num , fi t h in ñ a m a gehalgod; cume 
4 t h i n rice , fi t h in w i l l a on eor íhaa. 
4 ÍWÍ , í w a on heofenura. 

N e l fecolo feguente furono tradort i nelle 
omil ie SaíToniche , tras'azione la q^uale aferi-
vefi al Ke A l f r edo . 

4 Farder ure thu the earth on heofenum y 
4 fi t h i n ñ a m a gheaigod , to be cume 
4 t h i n rice , gewui the th in w i l l a b » 
4 corthao íwa í w a on heofnum , ^ c . 

Circa l 'anno 1 i d o , fotto Enrice I I . f u 
1' iüc í lo Pater nojler t radotto COGÍ da Papa. 
A d r i a n o , Ing le íe , in r ima . 

4 U r e Fadyr in heaven rich , 
4 T h y ñ a m e be halyed eyer/jiejh , 
4 T h o u bring us thy michel l b l i í í e : 
4 A i s h i t i n heaven y-doe 
4 Evar in^yearth beeae i t a l fo , & € . 

Ci rca i c o anni dopo , ne! tempo d' A r t i 
go T I L la traduzione fia c o s í : 

4 Fadir that a r l in heaven bliflfe, 
4 T h i f . helge nam i t vvurth the fatlifs» 
4 C vi meo & mot t hy k i n g d o m , 
£ T h i n holy vciil be (C ali, don , 
* l a heaven and i n e i d l i a lfo, 
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Duecent ' ann i dopo , fot to Ar r igo V I . fu 

vol tato c o s í : 

* O u r F a d i r that art in heveties, hale-
* w i d be t h i ñ a m e , i h i k m g d o m co-
< me to thee, be t h i w i l l don i n eerthe , 
* as i n hevene '— 

U n faggio mo/to fíngolare e ftraordinario 
deir Inglefe , che fí parlava nel i 'a t ino 1385. 
ci vicn dato da! Do t to r H i c k s , nei fuo 
Thefaur. Liter. Scptent-, di cui tanto pju volen-
t ier i íarem parte al L e t t o r e , quanto c h e e g ü 
verfa fuirifleíTo foggctto della l ingua Ingle-

fe , e contiene non fojamente la fioria , ma 
le rsgioni dei cambiamenti e deile diiFsren-
zc nclia Lingua medefitna . 

4 As i t is k n o w : how ineny maner pe-
pie beeth in this l o n d i therc beeth alfo 
fo rnany dyvers longages and tonges . 
Nothelefs Walfche men and Scots that 
bseth nought msd!ed w i t h cther na t ions , 
hoiderh we! nyh h i r fiífte longage and 

- í p e c h e , but f ú theScottes that werc fo-
1 me t imc confederat and woned w : t h the 
¿ Pides ÜraWe í o m e w f m after h'sr ípeche i 
* but the Fiemyngts that wpnc th in rhe 
^ w e ñ e fide o t 'Wales , haveth left herf tran-
4 ge fpech , and fpeketh fexonÜche now . 
* A l f o Englishe mcn , they had f.orn the 
* bygynnynge thrc mancr fpeche : northetne, 
' í ü w t h e r o e , aed middel fpeche in the m i d -
*• del o f the londe , as they come o f thrce 
fr maner o f peple o f G c r m a n i a : nothelcs by 
*: comrayxt ion and m e ü y n g e firft w i t h Da-
1 nes, and afterwards w ¡ t h Normans , i n 
* meny the contrary longage is apayred 
4 ( corruptcd ) . T h i s appayrynge o í the bar-
*• the o f the tunge is bycauíc o f twcie 
4 thynges , con is for children in fcole 
1 agenft the ufage and maner o f aN other 
4 nat tons , beeth compelled for t o leve h i -
*• te owo longage, and for to eonftrue h i r 
4 leffons and herc thyngcs i n F r e n c h , and 
4 fo they haveth fethe Normans come firft 
' ,ntQ ^ n g e l o n d . A l f o g e a t í e m e n chi ldren 
4 beeth- taugbt to ípeke Frenfche frora í h e 
* tyme that they beeth rokked i n herc era-
5 de!, and kunr .cth fpeke and plsy w i t h a 
4 childes broche; and uplondi í íehe raen w i l i 
* hkne hymíe l f to gentil raen, and fondeth 
6 w i t h grcat beíyneífe for tofpeake Frenfche 
f tk be feoid of., — H i t feeraeth a gree two- iv 
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der h o w EngUfche men and her o w n íon* 
gage and tonge, is fodyverfe of f. w n irt 
this oon i l o n d ; and the íangage ot N o r -
mandie iscomlynge o f another land , and 
hath oon manner foun amonge alie mea 
that fpeketh h i t arigt in Engeiond . — 
Alfo o f the fo reía id Saxon tonge that is 
deled ( divided ) a three , and is abide 
fcarceüchc w i t h fcwe upíondiíTche raen is 
greet wonder : F o r m e n of the ef t , w i t b 
raen of the w e i l , i s , as i t wcre , undir 
the farae partic of hevene acordeth more 
i n fownynge o f (peche, than men o f the 
n o t t h , w i t h men of the fouth . There-
fore i t is that raercii, that beeth men of 
myddel Engeiond , as i t were parteners 
of the endes, unde r í l onde th bettre the lide 
longages northerne and foutherne , than 
northerne or foutherne unde r í l onde th e i íhec 
other / — • A l ! the longage o f the N o r -
thumbsrs , and fptcialliche at Y o r k ; is 
fo fcharp , s!)iting and frotynge , and 
unfehape , that we foutherne raen may 
that Ungage unnethe underftonde. I t r o w 
that that is by caufe t h á t they beet n y b 
to í l range men and nat ions, that fpeketb 
ftrongliche , and alfo by caufe that the 
k i n g e s of Engeiond wonnc th aiwey fer f roai 
that c u n t r y , & c . 
I l q u a l paffo in I ta l iano t r a d o t t o , é a urt 

á ipre í íb del feguente tenore . 
Siccorae fappiarao, quante forte di popo-

l i v i fono in q u e ñ a T e r r a , o Regionc, co
sí pur m fono a l t r e í t an t i diverfi l inguaggi , 
e l iogue . N o n o l í a n t e g l i abitatori d! W a l 
ies , e g l i S c o t i , che non fi fono m t í c o l a t i 
con altre N a / i o n i , ritengono beniflirao an
cora i l fuo pr imo linguaggio . Se non che 
gl i S c o t i , i quali furono alcune volte con-
federati e praticarono co' P i t t i , a t t r a í f e ro 
quaiche cofa del ior parlare v ed i F iemyn-
g i , che ufa ron o o praticarono ne lía parte 
Occidcntalc di Wal les , han lafeiato la loro 
Arana favelia r e parlano i n oggv come í 
S a í í o n i . Parimenti g l i uomin i Inglefi , eb-
bero dal pr incipio tre forte d i favella , la 
Settcntri 'onale, la Meridionaie , f la M e j a 
na , c ioé ne! mezzo della- Regione, . fecon-
do che forao provenu.ti da fcre forte d i po-
poli della G e r m a n í a . Nu l i ad imeno per U 
mefsolama e per efferfi' pr ima eonfuíi- eaf" 
D a n e í j , . e pofeia co.' N o r i m a m , m naolf» 
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al linguaggio del pac ís s' é c c r r o t t o . Que-
fía c o r r u / i o n e del corpo della lingua fi é a 
cagion di due cofe , i ' u n a perché i fanciul-
Ji nella í tuola centro V ufo e la maniera 
d i t i m e Paltre Naz ion i , fono fpint i o síbr-
zat i a laíciare i l lor proprio ¡ i n g p a g g i o , ed 
a co í l ru i re le loro lezioni e 1c coíc loro in 
Francc íe , e cosí hanno i lab i l i to i N o r n i a n n i 
venut i prima in Inghi l terra . A i t r c s l a' fi-
g l iuo l i d e ' G t n t i l u ü r o i n i s1 infegna a parlare 
F r a n c c í e , fin da quando principiano a bal-
bettare , e fon ancor nella c u l l a , e non ían-
JIO fe non g i oca re , o gir a cavallo d 'una 
Junga canna ; e la gente tíella campagna 
ama anch' ella di actordorfi con quei dclla 
C i t t a r ed é vaga in e í l r emo di parlare Fran-
cefe, e di averne i l c r é d i t o , o la fama . —• 
Scmbra gran maraviglia come gl i u o m m i 
Ing le / i , ed i l lo ro proprio l inguaggio fia 
cosí diverfo dal proprio di queft' Kola ; e 
come i l linguaggio di Normandia s ' é a for-
za in t rodot to da di fuori , ed ha uo rae-
diocre corfo tra t u t t i in Tnghi l terra , i quai 
lo parlano b e n e » — Par iment i che la pre-
detta Lingua SaíTbna fia divifa i n tre , ed 
appena fi parl i da pochi della Campagna , 
clr é gran maraviglia . I m p e r o c c h é quci che 
abitano a l l 'E f t , cioé a ü ' Oriente , coa quei 
d 'Occidente , fendo a un di preíTo fotto la 
íleíTa parte de! Cie lo , s' accordan piíi nel 
fuono o nella pronunzia della l ingua , che 
g l i u o m i m del N o r d cogü uomin i del S u d . 
Q u i n d i é , che i M e r c i i che a h i í a n o in mez-
20 de i l ' I ngh i l t e r r a 5 c partecipano , direra 
cos í , delT e í l r e m i t a , mtendono meglio i 
t i e t t i Ünguagg i Settentrionale , e M c r i d i o n a -
3e, di quel che i popoli Set tentr ional i o i 
IVleridionali intendano g l i u n í g l i a l t r i . — 
T u t t a la l ingua d e ' N o r t h u m b r i , c fpezial-
inente nella Comea di Y u i k é cosí afpra 
cd impol i t a » e fenza f o r m a , o coltura , che 
n o i che abitiamo al M e z z o d i , punto non 1' 
í n t e n d i a m o . l o credo che cib fia pe rché 
cg l ino fono famigliari ed affini ad u o m i n i 
e N a z i o n i firaniere che parlano altro l i n 
guaggio, e par iment i perché 1 Re d ' I n g h i l 
terra han praticato , o fon v i v u t i fempre lon-
tano da que! paefe, & c . 

Qual foífe la lingua Inglefe verfo T anno 
1 4 0 a , fi pub vedere in Chauccr , A u t o r e y 
a cui dobbiamo mo l to del raffinaraento e 
dclla psrfezione che acquiflb la noflra Un-
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g u a ; benché alcuni g l i r improver ino V af-
í c t t a z i o n e di mefcolare troppo di voci Fran-
cefi e Lat ine col (uo Ingle/e, e d'avere alte-
rato e corrotto 1' antico o p r i m i t i v o L i n 
guaggio. 

N e i r anno 15371 1 Orazione del Signo-
re fu ftampata fecondo la feguente V e r -
fione: 

' O oure Father w h i c h arte in heven , 
* halcwed be thy ñ a m e : let rhy kingdo-
4 me come , thy w i l l be fulfiled as w e l l 
* i n erth as i t is 111 heven , & c . 

Do ve i l Let tore cíTervera , e fíe re la D i * 
zione quafi recata alia norma d ' o g g i d i ; le 
var iaz ion i effendo principalmente nella or
tografía . 

Spencer, i l quale viíTe nel medefimo fe-
coio , c o n t r i b u í non poco alT aumento e 
perfezionamento della l ingua : e i r i g e t t b una 
gran copia d' ornament i e í l r a n e i , e fcníTe un 
J«¿/Í/¿ piü p u r o , e con piü eleganza né piu 
né meno , e varieta , che pr ima non s'era 
faputo fare . G ü fuccedettero di mano i n 
m a n o , Shakefpear, Ben. Johnfon , Lord Ba-
con , M i l t o n , C o w l e y , W a l l e r , T i l l o t -
f o n , e D r y d e n , le Opere de'quali fono per 
le mani di t u t t i ; e da' quah i l l inguag
gio fu a noi t r a smeí ío con t u t t i i fuoi pre-
fenti v a n t a g g i . 

Le perfezioni aferitte Inglefe ^ é c i b i n 
un grado fuperiore a qualunque dclT altre 
Lingue moderne , f o n o , —> 

i 0 . C h ' e l l a é forte e fígnificante: al che 
gran fatto contribuifeono le noí l re parole 
giudiziofamente ed elegantemente compofte , 
ful modello d e ' G r e c t . 

2o. Copiofa : di che i ! Signor Greenwood 
cí da degli efempj nella voce ¡ i r i k i n g , che 
figniíica u r t o , percofsa, c o l p o , urtare , o 
pe rcuo íe r e ; e di cui abbiamo piíi di 50, 
voc i finonime ; come , to fmite , bang , 
beat , baft , buffet , cuff , h i t , thump , 
t hwack , slap, r ap , t a p , k i c k , fpurn , b o x , 
y e t k e , pu rame l , punch , ¿kc. E nella vo
ce anger, i r a , sdegno, o c rucc io ; a cui fe 
ce poffono foftituire piíi di 4 0 . Cos í d i -
ciamo , to feeth or boil fiesh, bo l l í re o allef-
fare la carne, fiew prunei ^ poche eggs r codále 
apples , bake buad , c ioé , cuoccre fufine 
nella flufa r al leí íare u o v a , alleffar melé , 
cuocer pane j alie quali voci , to, feeth % 
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fiew, poche , coddie, e b a k e , i La í in i con 
tu t ta la copia vantata della lor í ingua non 
hanno che ccquere, che v i corrifponda ; ed 
i Francefi benché abbondmo cotanto di ter-
m i n i della C u c i n e r i a , non ne han n u l l a p i b ; 
la fola parola cutre íc rvendo indi f fcrcntcmtn-
te per tu t te le noftrc a propofito v a r í a t e , 
í ce th , bo í l , bake, & c . 

oo, Muf i ca l e , ed ar raonio ía ; per i l qual 
c o n t ó ¡i Sigfior Dermis non fi fa fcrnpolo di 
afiferire, ch'ella é fuper io re anche alia Fran-
cefe. C i b , che ad alcuni parera ftrano, da 
]u i provafi , dall ' aver noi de' ver i l f c io l t i 
( b l a n k verfcs ) che fono armoniofi per la 
mera forza de' n u m e r i , e per la quanti ta ; 
laddove i Francefi hanno gia da lungo tem
pe deííf l i to da tut te le pretefe ai numer i 
poet ici , e riconofeono la n e c e í í u a dc l i ' a j u -
to della r ima . V e d i QUANTITA' , NUME
RI , & c . 

Si pub aggiugncre su que í l ' u l t imo capo , 
con 1' autor i ta di M . Welftead , che 1' I n 
gle fe ha rnolt i p i e d i , o m i fu re , i l J á m b i 
c o , ed i l Trecheo efempigrazia , inf iem co* 
Grcci , e co1 L a t i n i \ avantaggio che nafce 
dalla variazione deii ' accento ; e che la r i 
ma g l i é na íu ra l e in peculiar maniera , 
vatiandofi ella a l l ' orecchio con ef í rema dol-
cezza ; per non mentovar qu i le cefure , 
le paufe, le trafpofizioni , ed altre grazie 
fenza n u m e r o , di cu i é capace la verfifíca-
zione Ingle/e i piíi che alcun'al tra lingua v i 
va . V e d i RIMA . 

A l c u n i obbiettano ¿WIng le / e , ch ' eg l i fía 
comporto di t roppi i n o n o l ü l a b i ; lo che a l -
t r i pigliano per una dote avantaggiofa , e 
per un m é r i t o ; come argomento ch ' eg l i é 
di maggiore ant ichi ta della lingua , fe é 
vero cib che ha detto i l Salmafio: Certum 
quippe eji , linguas omnet qua momfyllabis 
conjiant cxterii ejfe antiquiores \ mult is abun-
davit , aggiugne e g l i , monofyllabis A n t i q u a 
Qraca , cujus vefiigia apud Poetas qm A n t i -
quitatem ajjeclarunt , remanfere non pauca . 
De re hel! e n i l í . 

M a da 'no i t r i monofi l labi ci viene un a i -
t ro vantaggio , ed é la brevith , o i l d i r 
conc'ifo; pocendonoi cosí efpnmcrc raaggior 
ampiezza di eofe nc l l ' i r t c l ío fpazio di ic t te-
re , che qualunque altra moderna lingua 
non pub . I I folo fvaataggio che ne foffVia-
mo , fi é in qualche parte della facil i ta , 
deila dolcezza o morbidezza, c de' numer i 3 
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con t u t t o cib noi abbiatn de' verfi com« 
pofti intieramente di m o n o f i l l a b i , che no t i 
mancano d' a r m o n í a ; come queiio di Creech, 
„ Ñ o r could thevvur 'd have born fo fierce a 
„ flame. *' Ved i MONOSILLABO . 

A l t r i le oppongono , che ella non abbia 
quei m o l l e , foave, e dil icato , che han le 
hngue piü Meridionai i deli ' Europa \ come 
la Francefe, la Spagnuola, i ' I t a l i ana . Pare 
che la noftra ritenga alquanto della G ó t i c a 
afprezza di chi la f o n n b , e 1'introdufsc; i l 
fuoio ed i l c l i m a , m cui fup i an t a t a , no t i 
avendo contribusto ad ammol l i r l a e raffi.-
nar la . •—Sopra di quefto fi diffonde i l D o t -
tor Sivif t , e va fpiegando un tal effetto * 
da! non effere mai ftata la lingua La t i na 
nella fuá p u r i t a , i n quefta noftra Ifola ; ed 
i n o l t r e , tal qual ella era, ne fu rimoflTa, 
avanti che avcíTe i l tempo d' i n c o r p o r a r í i 
col linguaggio del paefe, e si di fo t tomet-
t e r l o , e raddolcir lo; ficcome ella ha fa t to 
nelie altre Provincie , di Spagna , Francia , 
& c . M a egli é da oíTeryare alia fine 5 
che , fuppofto cib vero , non fa obbiezionc 
o colpo a disfavor della lingua , ma della 
G e n t e : le noftre maniere ancora fono me-
no p o ü t e e colte , che nol fono in parte 
quei le de 'noftri v i c i n i ; non f u ñ í a per an
che ar r iva t i , e forfe non arriucrerno m a i 
a quei grado di mol lezza , di d i í i c a t ezza , 
e di pieghevolezza , che in loro noi cen-
f u r i a m o ; ed é ben g íu í lo c h e i l n o í k o l i n 
guaggio corrifponda al refto del no í l ro ca-
ratterc . N o i abbiamo un poco psu d t l l c 
v i r t u d i fe ve re deli 'umana natura non fog-
giogata , non dirozzata da l l ' a r t e ; e quando 
que lie fe ne f i t a neo itc , potrem parlare 
con cgual dolcezza e delicatezza, che qucl-
la delle diíTolute , fnervate ( quafi diíli , 
cfFcminate , fe non oltava la catachrefi ) 
N a z i o n i di la d a i l ' A l p i , dove noi veggia-
mo i l l i ício ed i l pul i to nella fuá peí'" 
fezione. 

M a va piij innanzi i l Do t to r cirato , e 
s' arnfehia d ' a í F e r m a r e , che " i ! nortro Hn-
JJ guaS8Í0 ^ fommamente imperfecto ; che 

le fue aumeotazioni , i luoi m 'g l io ra -
, , m e n t í non han proporzione colle fue 
„ corruttele i cd in m o l t i efempj e cafi egli 

pecca cor.tro tifia o l 'a í t ra regola di gram-
„ matica " . Quelio che quedo ingegnofo 
A u t o r e intenda per peccare contra la G r a m -
matica , noi nol fappiam bens . Forfe che 
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la l ingua Inglefe ptcca centro la Gramma-
tica delia lingua medefirna? que lio í a r t b b e 
a í íu rdo : un iingusggio non dcbbe eíícre 
giudicato , né regí lato ful pié di forme o 
rególe di grammatica preconcepite , ma ¡a 
grammatica é da prenderfi p i u t t o ñ o dal l i n -
guaggio : i l ü n g u a g g i o governa o dirige ia 
g rs i r imat ica , e non viceverfa ; cosí che fe 
v i é qualthe d i í convcn ienza tra loro , la 
grammatica , in cib mancante , é quella 
acldoíTo a cui cade l ' e r ro re . — Intcnde egli 
forfe, che la lingua pecchí contro ia gram
matica delle Lingue Lat ina , o Greca ? 
C í o potrcbbe eí ícr vero , ma fenza colpa 
veruna ; i m p e r e c c h é le grarnmatiehc di tut-
t i i l inguaggi fono í l e r m i n a t a m e n í c diffe-
r e n t i : e farebbe ingiufto cenfurare una l i n 
gua ) perché devia dalle rególe g rammat i -
cali di un 's l t ra . Se egli intende che Bell ' 
Inglefe v i fono molte anomalic , ed ecce-
z ion i dalle rególe generali , non c¡ é no
to linguaggio che non le abbia : gl' idio-
t i smi fono forfe cosí numerofi nel La t i no e nei 
Greco , come ntW Inglefe. 

M . W c l ñ e a d é di parcrc, che il l inguag
gio Inglefe non fia capace di mol to mag-
gior perfezione , di quella a cui gia é ar-
r ivato : abbiamo , egü oíTerva , trafficato 
con ogni paefe per a r r l cch i r lo : g l i antichi 
cd 1 moderni hanno c o n t r i b u i í o egualmen-
te a dairgli fplendore e magnificenza ; i piü 
bei forcoletti che s ' é potuto avere dai giar-
dini di Francia e d ' I t a l i a , fono gia fían i n -
neí la t i su 'nof l r i antichi c c p p i , per m i t i ga 
re la falvatichezza della fementa , o delT 
origine \ abbiamo ormai rigettate mol t i f f i -
me delic n o ü r e voc i dure, an t iche , e non 
ne abbiam ri tenute fe non poche di buon 
fuono , ed energ ía : s' é data aila fine al no-
fíro Idioma la puli tura la piu elegante, di 
eui egli fia capace , fenza d l í f ruggere ed 
alterare la fuá bafe, ed il fuo proprio fon
do : la ruggine fuá T e u t ó n i c a é ábrala ; e 
poco o mente g i l manca di cop ia , o di ar
m o n í a . — E i procede ad argomentare la 
maturi ta e la perfezione delPInglefe, da un 
al tro principio cflnnfeco , cioé dal parago-
narc i l tempo e le circofianze de' mig l io -
r amtn t i , che. v i feccro i p r i m i fuoi piu 
di l igent i co í t iva to r i ; con que lü del Gre
co , del La t ino , del Franccfe , e d' a l-
tre Jingue, c h ' é certo cífere arr ivate al l o 
ro colmo. 
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Ogni N á z l o n c colta h a , fe con do i l pen* 

fiere di queí t ' A u í o r e , i ! fuo fe col o d a í í i -
co ; ed cgii mí inua , che Inglefi non he 
fono lontam . Cosi che quel che relia da 
farfi per la l ingua Inglefe , non é tanto i l 
portarla piu oltre , quanto i l fermarla dov' 
ella é , ed ovviare al fuo decadimento. V i 
é infa t t i un certo punto di perfezione , a 
cui quando una Üngua é arrivata , non pub 
paitarlo , ma ne pub bensi degenerare ; e 
cosí appunto é fucceduto alie due piu belle l i n 
gue che abbia conofeiute i l mondo . 

Pub parerc flrano i l parlar di filiare una 
cofa cosí i n f l a b ü e , come i l l inguaggio : le 
l i turgie Grechc di S. Bafiüo , e di S. G i o : 
C r i í o f i o m o , úfate tu t tavia in quella Chie-
f a . Tuna per l i giorni fo lenn i , T altra per 
l i f e r i a l i , fono gia da lungo tempo d ivenu-
tc i n in t e l l i g ib i l i al popó lo ; tanto i l Greco 
volgare ha degenerato dalla fuá pur i ta o r i 
g ína le ! Pohbio a t tc í la , che gl i ar t icol i d i 
tregua ira i Roroani e i C a r t a g i n c f i , appena 
fi potevano iotendere dai piu do t t i antiqua-
r j R o m a n i , 350 anni dopo i l tempo che fu-
ron f a t t i . I n vero , dai g iorn i di Romulo , 
fin a quelli di Giu l io Cefare , 11 Lat ino s'an-
db continuamente murando ; e cib che fu 
ferit to 500 anni avanti Cicerone, era tanto 
poco in te l l ig ib i le al fuo tempo , quanto l ' 
Inglefe ed i l Franccfe deü ' i í leíío periodo lo 
fono in oggi i e q u e í t i due linguaggi fi fono 
al tret tanto cambiati dopo Gugl ie lmo i l C o n -
qu i í l a to r e , nel giro di circa 700 anni , 
quant'appar che a vea fatto i l La t ino i n un 
í irai l giro di t empo. 

Se la nofira l ingua fia per declinare cos í 
prefio , come fe' la R o m a n a , fi pub gran 
fatto dubitare ; cffendovi ü a t e molte circo-
í tanze negli afFari delia Nazione , che con
t r i huiro no a q u e ü a cor ruz ione , che proba-
bi lmente non averanno iuogo appre í ío n o i . 
I I Franccfe, da ben 50 a n n i p a í í a t i , s ' é an-
dato r ipul indo , per quanto ne fu capace ; 
e fembra che in oggi deciini , per la natu-
rale incoftanza di quella Gen te , e per i'af-
fettazione di alcuni degli u l t i m i A u t o r í , 
ne l l ' i n t rodur re parole c frafi traslate edofeu-
r e , i l che é la piü rovinofa corruzione 111 
ogni l inguaggio . M a prefeindendo da cosí 
í a t te conf iderazioni , non pare che ci fia un'af-
ío lu i a neceífi ta , perché debba un linguaggio 
perpetuamente catnbiarfi . 

N o i t roviamo t í e i u p j del contrario : d& 
Omero 
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Omero a Plutarco , v ' é un i n t e r r a l l o d i 
piu di mi l l e anni ed altrettanto tempo a l 
meno , crede i l Dot to r S w i f t , doverfí accor-
dare , che abbia durata la purita del Gre
c o : i Greci fparfero le lo rColon ie per tu t t e 
i n giro le cofte ed Ifole de l l 'Af ia minore , 
c del Mare Egeo , dove íi conlervb intera 
la lingua per piu fecol i , dopo eziandio che 
crano diventate Provincie Romane , e che 
furono inondate da barbare N a z i o m . I C h i -
neí i hanno de1 Hbn nel loro hnguaggio , 
vecchi di piü di 2000. anni ; ned han po
lu to le frequenti C o n q u i ñ e de' T a r t a r i alte
rarlo . E d i l Tedefco , lo Spagnuolo , e f 
I ta l iano hanno poco o nulla a m m e í í b di 
cambiamento dopo i l corfo gia di alcuni fe

col i . 
Su t a l i c o n í i d e r a z i o n i , cotefto Autore i n -

finub al p r imo M i n i ñ r o d' allora , i l C o n t é 
d' O x f o r d , di ftabilire una Societa , od A c -
cademia , per determinare e fiffare la pur i 
ta della noí t ra L i n g u a ; per dinotare le i m -
propr ié tadi che i l coftume ha re fe fami l ia-
r i , per tor via le frafi e le parole viziofe r 
per correggerne dell' a l t r e , e forfe ravvivaí1-
ne alcune ánda te i n difufo , ed aggiuflare 
1' o r tog ra f í a , la pontuazione , &,c. Ved i A c -
CADEMIA. 

Senza alcuni fomigl iant i mezzi , ei íi la-
gna , e compiagne che i l norae e la lode , 
che afpettar fi dee uno Scrittore , fía per ef-
fere cosí breve ed angufta, che i n n iun mo
do ella bafti a r ifvegliare, ed impegnare un 
uomo a far prova del fuo ingegno . La no-
flra l ingua é principalmente confínala iñ que
de due I f o l e ; & é dura cofa , che debba ef-
fere l im i t a t a nel tempo egualmente , che 
nel luogo , la fama de'noftri A u t o r i . Se non 
foífe per la B i b b i a , e per i l l ibro delle Pre-
ghiere C o m u n i , no i fareramo appena flati 
capaci d'intendere cofa alcuna , fcri t ta gia 
cent' anni . 

E l i ' é una trifta r if leffione, che i l Petrar
ca parli tut tavia buon I tal iano ; e t ra noi , 
Chaucer , che viífe cent1 anni dopo di l u i , 
non fi poffa intendere fenza un Gloflfario Saf-
fon ico , e Francefe. E qual í icurezza ha l'iftef-
fo Drydcn , fe le cofe cont inúan© ful piede 
prefente , ch' egli non fia i n un fímil corfo 
di tempo per divenire cosí obfoleto , come 
é diventato Chaucer? 

Le G r a m m a t i c h e , e i Dizionarj , compo-
íli con quanta cura e giudizio f i vuoie , 

Tomo I V . 
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r iufc i ranño un debo l iñ lmo argíne ad un fíue-» 
tuante linguaggio , quando non fien m u n i t i 
d i una í l r ao rdmar ia í anz ione , ed autori ta . 
E quel che é da deplorarfi , fi é j che ta i 
Hbri hanno contr ibui to alia corruzione qua-
fi egualmente che alia perfezione della no-
flra l ingua . V e d i GRAMMATICA , e D i -
Z I O N A R I O . 

I I D o t t o r G i l í , Ben Johnfon, ed K e x h a m , 
certo é , che tirando a forza la Lingua I « -
glefe nel m é t o d o Lat ino , 1' hanno imbro -
g l i a t a , confufa , ed intraiciata con p rece t í i 
i n u t i l i , in torno a' cafi , a' generi , alie de-
cl inazioni de' n o m i , in torno a ' t empi , mo" 
d i , e conjugazioni de' v e r b i , ed akre cofe , 
colle quali niente ha da fare i l noí l ro l i n 
guaggio . N é i l Do t to r W a l l i s fteífo , n é 
Greenwood , & c . benché dell ' aver quegli 
a l t r i errato , ben confapevoli ed accorti , 
pur non fi fon tenuti efenti affatto dall ' iftef-
íb errare . Vedi CASO , GENERE , N U M E 
RO , & c . 

I N G L U V I E S , i l gozzo , una parte ne* 
Trolatili granivor i , che ferve per ricettaco-
lo immediato del cibo ; dove egli refia per 
qualche tempo a macerarfi , pr ima che ef* 
fere trasmeflb al io ftomaco . Vedi GRANI-* 
VORO . 

Quefla Ingluvies é guernita di glandule , 
c h e , fecondo i foftenitori della Fermentazio-
ne , v i trasmettono un menftruo , i l qua-
le impregna 1' a l imento , e fa le veci del
la mafticazione . V e d i DIGESTIONE , M E N -
S T R U O &!C« 

I N G R E D I E N T I , t u t t l 1 f e m p l i c i , che 
e n t r a ñ o nella compofizione di una medicina , 
di un u n g ü e n t o , di una faifa, & c . 

I N G R E S S O , nel l ' Af t ronomia , 1' entrar 
del Solé nel 10. ferupolo di uno de' quattro 
fegni Cardinal! , fpezialmente dell ' Ar ie t e . 
V e d i SEGNO , e SOLÉ . 

I N G R E S S U , nella Legge , un mandato d' 
ingnffo ( of entry ) col quale una perfona 
chiede e procaccia l ' ingreíTo nelle terre , o 
poffeffioni ( t eneraen ts ) . Vedi E N T R Y . 

I N G R O S S A T O R magmRotuU, é 1'iíleflb 
che ckrk of the p ipe . Vedi C L E R K . 

I N G R O S S E R , nella Legge comune , é 
colui che incetta : ( Ved i INCETTARE ) c ioé 
uno che compra e raccoglie i l fo rmento , od 
altre derrate i n digroííb , pr ima ch' entr ino 
nel pubblico mercato , per r ivenderle. V e 
di MONOPOLIO . 

JEeee IN-



J 

565 I N I 
INGROSSER fignifica p a r í m e n t i u n C I e r k , 

ocl Ufiziale fubordinato, che fcrive g l i a t í i , o 
g l ' i f t rumenti íopra le pergamene . 

I N G U E N * , Inguine , quella parte del 
corpo , che f i ñ e n d e dal capo o principio 
della cofcia f in al di fopra del le pa r í i ve-
rende ; chiamata comunemente T angutna-
plia 5 e dagli anatomici hubo, e pubes. Ved i 
B u s o , e PUBES . 

* L a parola e pura L a t i n a , & e d i r lva -
ta , fecondo alcum , da unguen , üngi-
mento, perche quefie pa r t í fono fpejfo ún
tate : a l t r i la derhano da ango , perche 
i v i fopravengono fpejfo dé" dolor i y a l t r i 
ancora da i n ge ñ e r o , perché i v i fono k 
par t i gemta l i . 

I N G U Í Ñ A L I S , un ' appellazione data a l 
ie fubdivifioni della regione delT Inguen ; o 
íid altra cofa i v i contcnuta , od applicatavi 
per modo di medic ina , & c . 

I N I B I Z I O N E , Inhibitio , un mandato 
che inibi íce , o toglie a un giudice di p iu 
oltre procederé i n una cauía che pende da-
v a n t i a l u i . 

Qualche vo l t a prohibitio , e inhibitio fono 
me (Te a í l leme , quafi la fteíía coi a ; ma i n 
hibitio é piu comunemente un mandato che 
emana da un Tr ibunale Crif t iano piu alto , 
ád un tribunale inferiore j e prohibitio , da 
un Tr ibunale Regio , ad una Corte infer iore . 
Ved i PROIBIZIONE . 

I N J E Z I O N E , nella Farmacia , una me
dicina liquida fatta per git tarf i entro del cor
po , o d1 alcuna delle fue parti , per mezzo 
di una firinga , d i un crifteo 5 o d' al tro t u -
bulare i n í l r u m e n t o . 

INIEZIONE , fi prende ancora per l'opera-
zionc A n a t ó m i c a di riempire i vafi d i cera 
colorara, o d'altra idónea ma te r i a , perrao-
ñ r a r e le loro figure e r ami í i caz ion i . Ved i 
SIRINGA . 

I N I T I A L I A , un nome dato antica-
mente ai raiíkrj d i Ce re re . V e d i CÉREA-
L I A . 

I N I T I A N S P u n ñ u m . V e d i 1' A r t í c e l o 
PUNCTUM . 

I N I Z I A T O * , un termine propriamen-
te i n u f o , parlando della religione degli an-
t l ch i Pagani ; e íignifica eífere ammef ío al
ia partecipazione de' facri M i f t e r j , Ved i MI
STERIO . 

* L a parola viene dal Latino initiatus 5 
ab i n i t i a r i , c h propriamente f tgnif ica , 
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principiare , facrificare, o ricevere ed am-
metiere una perfona a l principio ¿ i m i -
f ie r j , o delle cerimonie d i minore impor-
tanza . 

G l i ant ichi non ifvelavano mai i mifterj 
p iu arcani e piu profondi della lor Rel ig io
ne , ned anche permettevano che alcuni de* 
loro T c m p l i s'apriffero , fe non fe a quell i 
che erano í iat i i n i z i a t i . 

Cafaubono , fopra Ateneo , o í íerva , che 
t u t t i i M i ñ e r j non venivano i n un trat to 
comunicat i ^lle perfone che íl prefentavano 
per i l Sacerdozio, ma che da pr ima ü pu-
rificavano , pofeia l i ammettevano a cofe e 
r i t i raeno c o n f i d e r a b ü i , per difporl i alie p iu 
impor t an t i 5 ed alia fine toglievano affatto 
i l velo , e lor ifeoprivano tutte le p iu fa-
cre e folenni part i della religione . V e d i 
M i s TERO . 

I N N . Ved i INNS . 
I N N A T A A r i a . Ved i l 'Ar t i co lo ARIA . 
INNATO Calore . V e d i 1* Ar t i co lo C A 

LORE . 
I K N A T E Idee , o I n n a t i pr incipj , fono 

certe note , o cer t i caratteri p r imar ; , po-
polarmente creduti impreíTi nella mente 
dell ' uomo quand' ei riceve i l fu o eíTere , 
ed i quali egíi porta feco nel m o n d o . Ved i 
ASSIOMA . 

M a la dottrina delle Idee innate é c o p i o 
famente confutata dal Signor Locke . Ved i 
IDEA . 

I N H E S T A R E , nel l 'agr icol tura , e nella 
cura de' g i a r d i n i , é 1' arte , o 1' a t í o d' infe
riré o flecare e fermare , uno fprocco , un 
pollone , un forcoletto di un albero, nel t r on 
co di un al t r o , a fine di correggere , e m i -
gliorare i l fuo f r u t t o . Ved i FRUTEO . 

L ' Inncfiare é l'arte di applicare una mar-
za , od un ra mu ice 11 o di una planta , al 
gambo o tronco di un1 altra , di t a l maniera 
che i l fugo, od umor nut r iz io paffando l ibc-
ramente per ambedue , 1' albero su cui s' é 
fa t to l1 Innejio producá 1' iíleffa fpezie di 
f r u t t o , che quello d'onde la marza s' é pre-
fa . Ved i MARZA . 

L ' Inneflare diíferifce folo dal I ' moculazione, 
i n quanto che i ' u l t i m a íi compie al lorché 
l 'umore o fugo é nel fuo co lmo , nella State ; 
e Vinnéflo fi fa avanti che l ' u m o r e fieíi in
ri al zato , almeno i n qualche quant i t a . Vedi 
INOCULAZIONE . 

V inneflo é una delle pr inc ipa l i operazio-
" n i 
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n i nella coltura de' g i a r d i n i , e quella da cui 
grandemente dípende la bonta e perfezione 
de' noftri f r u t í i . . . 

E mol to ftrana cofa, che fe noi í e m i m a -
1110 o mct t iamo nel terreno i femi , i noc-
c i o l i , g l i offi di un frutto , come di un po
m o , di un pero, di un p e r í k o , di un pru-
g n o , d 'una ciriegia , & c . e degenermo , e 
t r a l i g n i n o , e l'albero che ne forge fia quafi 
di un 'a l t ra fpezie, pm felvat ico, piu d u r o , 
p ih afpro che quel tó deli ' albero gemtore . 
percio , a correggere qucílo difetto , íi r icor-
re agí ' i n n e j l i , e le piante cosí vcnute s'han-
no ad annejiare con forcoli d'altre m i g l i o r i 
fpexie . Ved i SEMENZAJO , & c . 

I m c l i ordinariamente fi fan su venire con 
inneflar le bramate fpezie fopra ceppi falva-
t i c i procacciati dall ' aver feminati g l i a c i n i : 
cosí i peri procaccianí l con mneftare fopra 
i l tronco di pero falvatico : abbenché pegli 
alberi n a n i , o da muro e fpall iera, general
mente íi elegga di annefiarli ful ceppo del 
co togno. V e d i NANO , & c . 

Par iment i verranno , fe farafíi V inneflo ful 
p run bianco. Procacc ian í l de' pefchi con m? 
neflare fopra i l mandorio , o ful tronco del 
p r u g n o . Per v e r i t a , i n quefto frutto del pe-
ico , talora fuccede che l'oflb feminato , pro
duce migl ior frutto , che quel d' onde s' é 
prefo : ma cib non avvien ¿ ' o r d i n a r i o ; o l -
tre che 1' albero in tal cafo, indugia t roppo , 
avanti di portar f r u t t o . I prugni íi fan veni
re con ¡nncjiare fopra un lazzeruolo , o fo
pra un tronco falvatico di prugno: ed i c i -
r i e g i , ful ciriegio ñ e r o a lza to , o fatto ven i 
re dalla feminagion degli o f f i . 

I noftri m i g l i o r i giardinieri , altresi inne-
fiano le loro men gcn t i l i o benigne pian
te , con forcoli preíi da altre .mig l io r i della 
fleíla fo r t e , per ammendarle ; come puré , 
i fiori piíi piccioli , e fcempj , s' ammenda-
no e migl iorano , co l l ' innefto prefo da' piu 
grandi , piu belli e doppj . •— Quanto al pro-
dur^ tronchi , o ceppi per mnef tarvi fopra , 
vedi TRONCO. 

I curiofi ci f o m m i n i ñ r a n o degli a l t r i flra-
ordinarj , e anomali eferapj d' innefiare ; 
come di mel i ful p l á t a n o , ful fambuco , 
fullo fpino , ful gambo del c a v ó l o , & c . ed 
i l f imile de' p e r i , & c . peri , su i mel i , su 
g h o l m i , & c . ceraíi full ' a l lo ro ; bacche del 
c o m i ó l o ful prugno : i l faggi0 ful cafta. 
gao : la quercia fu l l ' o lmo : 1' uva fp i -
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na su la corintiaca : la vi te ful ciriegio , 
occ. 

Inferitur lauro cerafus, panuque coaBo 
T ing i t adoptivus "airgints ora pudor". 

A u f o n . 
Even Daphne's coynefs thou doft m o c k , 
A n d weds the cherry to her ñ o c k . 

COTO/, to E v c l , 
„ F i n della ri trofia modefta del lauro 

t u t i r i d i , 
„ E mari íaf i i l ciriegio al fuo t r o n c o , 

- - - Mutatumque infita mala 
Ferré pyrum , & prunis lapidofa ru&e-* 
fcere coma. 

V i r g . Georg. 1.2. 
- - - Stcnles platani malos gejfere va* 

lentes y. 
Caflanece fagos; ornusque tncanuit albo 
Flore p y r i y glandemque fu'ts fregsre f u h 

u lmis . I d . I b i d . 

L ' o r ig ine , e 1' invenzione ¿elV mpefío , 
diverfamente vien rapportata. dai N a t u r a l i -
íli : Teof ra í lo dice , che avendo un uccello 
ingh io t t i to un frutto intero , lo g i t tb fuora 
i n un feífo, o una cavita di un albero mar-
ci to j dove mefchiatofi con al cune delle pa r t í 
putrefatte del legno ; e bagnato dalle p iog-
gie , sboccib , e produífe dentro cote íF albe
ro , un altro di fpezie d i í fe ren te . Quindi fu 
guidato 1' agricoltore a certe rifleíTioni, dal
le quali poi forfe l1 artifizio di cui p a r l i a m o , 
cioé dell ' innefio» 

Pl in io mette la cofa i n un lume diíferen
te : avendo i n animo , d ic 'egl i , un paeía-
no di fare una palizzata nel fuo terreno ; 
acciocché poteífe aver piu lunga durata , 
pensb di r iempire , e di rafforzare i l fondo 
del r ic into , chiudendolo o ingraticolandolo 
a dilungo co' t ronchi d' ellera . V effetto ne 
f u , che i pali o gambi del r ic in to prenden-
do radice , diventarono anneflati ne' t r o n c h i , 
e produífero grandi a lbe r i ; i l c h e fuggeri a l l ' 
agricoltore l'arte ü innefiare. 

La ragione , o la filofofia á tW inneflo , é 
alquanto ofeura ; e fe 1' accidente non ne 
aveífe dato i l cenno, o la prima nozione 4 
t u í t a la noftra cognizion della natura non 
v i c i avrebbe mai condotti . V effetto o rd i 
nariamente viene a t t r ibui to alia diver í i ta 
de' p o r i , o d u t t i , del forcolo o della m a r z a , 
da quei del tyonco j lo che cambia la figura 

E e e e z deW 
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¿el le particelle de' f u g h i , nel paífarc per efíí 
ál rimanente dell ' albero. 

M . Bradley , per occafíone di alcune of-
fervazioni d 'Agr íco la , fuggeriíce non so qual 
cofa nuova su quefto capo : i l tronco , o 
ramo su cui s' inncfta , ei crede che deb-
bafi confiderare ú n i c a m e n t e come un fondo 
d i materia vegetabile , la quale dee fiitraríi 
^er mezzo al forcolo , e d ige r i r f i , e recaríl 
a matur i ta , fecondo la direzione che g l i 
da i l g radúale crelcimento ne' vafi del for
colo . U n a m a r z a , od un ramufcello adun-
que, d' una fpezie, inneflato fopra un albe
ro d' altra fpezie, fi pub piuttofto diré , che 
prenda radice ne l l ' albero i n cui £ innefia , 
che non , ch'ei f i uni íca con eííb : impe-
Tocché é vifibile , che i l forcolo conferva 
l a fuá natural p u r i t a , e de í l inaz ione , quan-
tunque fia alimentato e nu t r i t o di un me
ro umor falvatico ; lo che , fenza dubbio , 
vien caufato dalla differenza de'vafi nel for

colo , da quei del tronco : cosí che 1' inne-
fiare fi potria a buona equita paragonare 
c o l l ' i m p l a n t o . 

Seguitando 'e tracce di quefP ingegnofo 
A u t o r e , noi aggiugneremo , che i fughi 
í i a tu ra l i della t é r ra , me rcé della lor fecre-
2Íone e comminuzione , nel paffar per le 
radici , & c . avanti che arr iv ino al forco
lo^ v i debbon giungere fenza dubbio mezzo 
elaborati e eoncotti ; e si difpoñi a una piu 
facile , eopiofa e perfetta a í i imi laz ione , c 
nu t r iz ione ; donde , i l forcolo dee neceí ía-
l iamente crefcere , e venire piü rigogliofo , 
>e piu prefbo , che fe immediatamente foífe 
f o ñ o nel terreno f dove viverebbe di umor 
p i u crudo y. e piu lontano dalla digeftione : 
ed i l frutto prodotto ? a cagion di una ta
le preparazione ulteriore nel forcolo , dee 
l iu fc i re migliore , piu bello , e piü ¿falta™ 
t o che fe nut r i to foffe iraraediatamente 
,¿ai fughi m e n preparati,, e men alterati del 
f r o n c o , 

Per pulla, piíi^ aggiugnere i l forcolo , é 
a Un dipreiío nella eondizione del- fietus in 
utera j n u t r i í o dal ímgpfi della madre r o 
a lmen© lo é nella iondiz ion. del bambino , 
dop-o refclufione daü1 ú t e ro ^ nu t r i to col man 
|:erno latte » 

J m e t o d i , o le -varíe maniere di mnefla-
re , fouo parecchi j come innejiar nel fejfo^ 
nella. hmeia , a> fovragunto y per agprojjima* 
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zione ) a fcudtcciuolo , inncjlar colla radice ^ 
inneftar repl icato , innefiar su i r a m i , & c . 

L'apparato , o g l ' i f t rument i che qul fi 
adoprano, f ono , feghe per troncare le t eñe 
de ' t ronchi \ coltel l i per fare ferepoli o fen-
diture ; uno fcarpello da levar via i l legno; 
creta , o té r ra molle , mefcolata con fter-
co di cavallo , acciocché s'impedifea i l ge-
lamento , e con peio di conciapelli per ov-
viare agli fcoppj , o crepature ; cordicelle 
di giunchi o f a l c i , o fila for t i di lana o fta-
m e , per legare i ne f i i , o le marze , e cera 
da n c j l i . 

INNESTAR nel feffo , o nel tronco , che 
chiamafi anco , INHESTARE fpaccato , é la 
maniera la piu an t ica , ed anche la p iu co-
m u ñ e . 

N e abbiamo una belliffima deferizione i n 
V i r g i l i o , I I . Georg. verf. 78* ella pr inc i 
palmente ufafi ne' t ronchi di groffezza me
diocre , o che han di d i á m e t r o da uno a 
due pol l ic i . La fuá ñag ione , fono i meí i 
di Gennaio , Febbraio , e M a r z o . — I l 
m é t o d o , come íi pratica j n oggi , é i l fe-
guente : 

Segata la teí ía , o vetta del tronco , e 
refecata , n e í t a , ed eguale ; v i fi fa una 
fenditura perpendicolare , profonda quafi due 
pol l ic i , con un cokel lo forte , o con un 
fcarpello , cosí da v ic ino al midollo quan-
to fi puo per non toccark) . I n queña fen
ditura eaeciavifi ío fcarpelletto o fia la bie-
ta da nefti , per temerla aperta 5 L a mar
za , od i l forcolo fi prepara con auzzarne e 
fcarnarne la punta , a modo di cuneo , ac
ciocché s'adatti alia feífura j non levando pe-
rb alia marza la buccia dal lato di fmori , 
per farla combaciare di qua e di Ik con la 
buccia del tronco » C o s í auzzata ,. fi m e t í e 
puntualmente nella fendkura , cosi che l ' i a -
teriore íeorza del' forcolo fi adatti e fi- uni-* 
fea ñ r e t t a m e n t e a l i ' in ter ior parte della buc
cia déi tronco ; nel compkre la qual cofa 
de f í r amea te r i l pr incipal fegreto confiíle » 
Se la fenditura firigne, o refilíe un po ' t rop-
p o , u n picciol caaeo fi pub lafeiarvi perché 
feflenga lo sforzo , E finalmente , euopreí í 
la feíiura per tu t to con tér ra molle ©• ere-
tofa •: ovver p iu t tof io- , giuíla V avvert i raen-
to di Gen t i l , con mofeo ' , o colla buc
cia frefea d i un albero che v i fi leva su e 
í i r i§ae o m ía lc i^ 
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11 Lettore , a cuí piaccia d' avere querta 

defcrizione i n t e rmin i piu eleganti , la puo 
prendere da V i r g i l i o : 

A u t rurfum enodes trunci refecantur , & 
alte « . . 

Findt tur in folidum cunas vta : deinde 
feraces 

Plantee immi t í un tu r : nec longum tempus, 
& ingens 

JZxiip ad ccelum ramis felicibus arbos ^ 
Xdifaturqm novas frondeis , & non f u á 

poma. 

INNESTARE a buccla r o a fpalla , ch ía -
mato puré i l m é t o d o ¿tVC affettare, fafciare ^ 
e imhallare ; fi pratica ful fine del mefe d ' A p r i -
le , o ful principio di M a g g i o . — I I meto-
do é i l feguente: 

Si taglia la fommita del tronco i n í l to , 
d o v ' e g l i é eguale, e d i r i t to : quindi prepa-
raíi i l ramo , o i l hefto , con tagliarlo fur 
un lato dal nodo o dalla giuntura , i n gi t i 
a sghimbefcio, facendo lo fcarnamento ob l i -
q u o , lungo circa un po l l i ce ; ed offervando 
di ta l maniera la fuá piegatura o la fuá obí i -
quita , che quando fara i l forcolo attaccato 
al t r o n c o , v i ília quafi d i r i t to . Sulla fom
m i t a del t a g l i o , fi lafeia o fi fa una fpa l l a , 
dove egli ha da- pofare su 1' obliquatura del 
tronco . T u t t o i l ^ taglio a sghembo ha da 
eflere piano e lifclo , acciocché combaci i l 
lato del t ronco . Quanto alia lunghezza del-
la marza , o del ramo , per un albero che 
ha da crefeer grande , pub l imitarfí a circa 
quattro pol l ic i , prendendo dalla tagliatura 
o fpalla ; ma per un albero nano , o per 
una pianta da muro , fei pol l ic i . Preparato 
i l r a m o , i l lato efteriore s' applica alia par
te occidentale o meridionale del tronco , e 
la füa lunghezza e larghezza v i fi commen-
fura ; lo che fatto , la corteccia del tronco 
tagliafi via fin a ta l i dimenfioni che la par-
*e tagllata del ramo inf i t iz io v i fi adatti . 
N e l che , fi ckbbe aver riguardo alia grof-
íezza del t ronco , ed alia denfita della feor-
z a , per proporzionarvi la lunghezza e la la r -
ghezza_ della fcheggia o fot t i l falda ; a l t r i -
m e n t i i meati opaffaggi dell ' umore nel t ron
c o , e nel ramo o forcolo non s'incontrerebbo-
n o i e finalmente pofando ed applicando la 
parte taghata del ramo su quella del t ron
co , kgaHfi bsne affiem^ con viraini j e fi 
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cuopre i l tu t to di t é r ra molla o c re tácea u t l 
buon pollice al di fopra , ed a l í r e t t a n t o a l 
di fotto della teda del tronco ; rotondando 
quefio imraaftricciamento attorno del r a m o , 
finché diventi acuto nella cima , acciocché 
la pioggia poíía giü feorrere. 

Quefto m é t o d o ha diveríi vantaggi fopra 
del p r i m o ; i n quanto che i l taglio o lafer i ta 
fi rammargina pih prefio; e nel í e m p o fram-
mezzo la í lagione v ' apporta minor pregiu-
d i z i o ; s' intacca e ofFende rneno i l tronco e 
i l neflo , mentre s'evitano que'crudi tagl i , 
e fendimenti ; la corteccia é p i i i f ác i lmen te 
combaciante , e coincidente , a pro del l 'umo
re o del fucchio che v i dee feorrere : la mar
za , od i l ramo m o v e , e germina con mag-
gior vigoria , e fa prova , e frutta plíi preflo ; 
ed oltre a ció i l prefente m é t o d o é praticabi-
le su' pih piccioli t ronchi , che l ' a l t r o , do-
ve i l tronco debbe avere un buon co rpo , e 
grande confiftenza, avanti che v i fi pofla fa-
re una fenditura. 

INNESTARE perappro0mazíoné, chechia-
mafi anco ablaflatio . Vedi ABLACTATIO . 

INNESTARE a fovrapunto , o a modo d i 
l ingua , é una forta d' innefio nella buccia , a 
propofito per l i piccioli t r o n c h i , da un pollice 
di d i áme t ro , fin ad un quarto d i pollice . 
M . London ne parla come di un m é t o d o i l 
piü efficace di t u t t i , e del piu i n u f o . 

Q u i , la marza ed i l tronco hanno da 
effere dell1 ifieíTa groflezza. La marza fi de-
ve auzzare e fcarnare un intero pollice , o 
piu ; ed, i l fimile s' ha a fare nel tronco ; 
e quindi 1' un s' ha da legare a l l ' a l tro . I n 
altra guifa , la fommita del tronco eflendo 
via recifa , una fpalla s'ha da fare nel ra
mo ; e tut to i l redante fi compie , come gia 
s ' é detto ñtí l*innefidr a buccia. 

Quedo m é t o d o fi perfeziona altresl con 
quello che chiamano occhieggiare , o linguel-
lare y cioé fare un' intaccatura col col tel lo 
nella parte nuda del tronco , verfo a l l ' ingiíi ; 
ed i l fimile nella faccia obliquata del ramo*, 
verfo aH ' insu ; appreffo, congiungendoli , e 
commettendoli , con cacciare e fofpignere 
una fetta nell ' altra , finché la parte nuda 
del ramo copra quella del t ronco . 

INNESTARE lateralmente. Q u i , fi prepara 
i l ramo come nel m é t o d o precedente , ma 
la teda del tronco non fi recide : Solamen
te da una parte lifcia ful lato occidentale 
tanto della corteccia fi dacca , quanto i l 

t amo 
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ramo pub coprire ; quindi tagllando e com-
mettendo i l ramo ed i l tronco , come íb-
pra , f i l égano ambedue affieme, e íi íer-
rano con creta , Sul fine dell ' anno , la c i 
m a del tronco fi taglia v i a , a í g h i m b e f c i o , 
ne l luogo inne í l a to , ecuoprefi i l taglio con 
cre ta , 

INNESTARE a fcudicciuolo y é u n altro m é 
todo d1 innefiare nella buccia , praticato ne' 
mef i d i Giugno , di Lugl io , e d' Agoflo ; 
quando la corteccia non fi ñacca dal t r on 
co , C o m p i e í i , facendo due tagl i nella buc
cia del tronco i n forma della lettera capita-
le T , fpiccando poi le labbra della buccia 
col la punta del coliel lo , v i fi fpigne entro 
l a m a r z a , preparata come fopra . V e d i S c u -
P I C C I O L O . 

INNESTARE a Corona , é quando quattro 
o p iu r ami o nefii , fi alluogano attorno al 
t r o n c o , tra la ícorza e la buccia , i n giro , 
o d a modo di corona . —1 Quefio praticafi 
i d a m e n t e negli alberi piu g r a n d i , che fono 
capaci di ricevere qualche numero di r a m i 
i n f i t i z ] , e che fono troppo groffi , per po-
terfí fpaccare . •—• I I m é t o d o é per t u t t i i 
con t i 1'ifteíío che i l gia accennato n e l i ' / « -
neflo a buccia , 

INNESTAR, colla radice, é una invenzione 
moderna , di cui t rat ta a diftefo A g r í c o l a : 
i l fuo ícopo é alcun che differente dal p r i 
m o , poiché riguarda la propagazione , o 
molt ipl icazione delle p ian te . 

Per venirne a capo, p rénde te una mar-
•za, od un forcoletto di giovane p l an ta , cui 
volete propagare ; ed un pezzetto d i ra
dice di^ un' altra pianta dell ' ifteíTa fpezie , 
o fimiliflima a quella ; ovver 'anco pezzi di 
radice , tagl ia t i da a l t r i a lbe r i , nel t rappian-
tare y cd inncfiatcli o cuciteli infierne ; ofler-
•vando , che i due capi del ramo o forco-
l o , e la radice fien un i t i , ' e che la buccia 
della radice fía congiunta a quella del ra
m o „ Quefti nefti cosí preparat i , fi poífono 
i n d i plantare a placeré , ed i l pezzo di ra
dice t i re rk V u m o r e , o íucchio e nu t r i r á i l 
r a m o , ficcome fa i l t r onco , nelle altre ma
niere . 

Q u e ñ a maniera di propagazione é facile 
ed efpedita; le radici efiendo piu abbondan-
t i efiq i t r o n c h i : con queí lo mé todo i pez
z i delle radici di un t ronco , o d i un m e l ó 
f a lva t i co , f emranno per 20 , o 30 nefii d i 
nu ' o gentiles e cosí degli a l t r i a lbe r i . A g -
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giugnete che g l i alberi cosí inneflati, porta-
no frutto piu p r e ñ o , e fi ían piu fác i lmen
te n a n i , che q u e l l i , ne' quai s1 ufan V altre 
maniere . Ved i N A N O . 

INNESTARE Replicato , o fia I N N E S T A R E , 
per una doppia o tríplice meiftone, é un al t ro 
m é t o d o 5 ricorclato da Agr íco la : per compie-
re i l quale , pr ima £ innefia un buon forco-
lo fopra un tronco , e fi recide fin ad una 
meta , o ad una terza parte ; poícia v i fi 
applica un altro neflo al pr imo , di fpezie 
m i g l i o r e : ed un terzo al fecondo: imperoc-
ché fempre , piíi fpeíío che un albero v ien 
¿nnejlato, piu bello e p i i i gentile é i i f rut to 
ch1 egli produce. 

C o n quefio m é t o d o , coteíV Autore ci aíTí-
cura , d' a ver prodott i de' peri molcat i , che 
eran maravigliofi ; facendo priraieramente 
ufo di un tronco i n n e ñ a t o con un pero t r i -
v i a l e , su cui appreífo innefio un buon C r i -
fiiano di f í a t e , e quando i l ramo di queft' 
u l t i m o a vea meffo , o germinato , v ' imicjio 
fopra di nuovo una marza di bergamotto \ 
cui par iment i taglib , ed inmjlovvi un for
eólo di un pero mofeato .. 

INNESTAR di rami, v ien mentovato da 
Agricola per una ccr t i í í ima e profittevole ope-
raz ione , che meglio compie í i su g l i alberi 
grandi e. plenamente crefe iu t i , ed anche su 
g l i alberi v e c c h i . 

Per far c i b , la meta o piu dei rami deb-
be fvet tar f i , e debbonfi applicare ad eífi de' 
nefli o inca lmi di tre o q u a t t r ' a n n i ; avver-
tendo di avere i n pronto de'palett i , od a l 
t ro per forreggerli e tener l i faldi dalla forza. 
del v e n t o , &c. , 

E g l i aggiugne , che con quefio m é t o d o 
v o i avrete forfe neU' iñeífo anno , o a lmena 
i l fecondo o i l terzo , quella quantita d i 
f r u t t o , che la p iu giovane e p i n fana pianta 
appena produrrebbe. 

INNESTARE i l Vajuolo . V e d i INOCULA* 
ZIONE . 

INNESTO , o ramo inf i t iz io . V e d i MARZA , 
I N N O , , HYMNUS * , una Canzone od 

un ' O d e , i n onore di D i o j ovvero un poe
ma atto a cantarfi , comporto i n onore di 
qualche D e i t a . 

* L a parola e Greca , VUJOÍ , formata dal 
verbo v$a , celebro. 

I/idora su. quefia parola ojferva , che-
hymnus e propriame?ite un canto d? allc-
grezza, pieno delle lodi di "Pió ; e pet 
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CÍO dlflmguefi ^ fecondo lu i , da t í i r e n a , 
che e un canto malincomco, pieno d i la-
7nentazíons, 

GV Jnnl , o le ode degli a n t i c l i i , gene
ralmente conftavano di tre í l a n x e : la p r ima 
ehiaraata Jirophc , la feconda , antt¡iropke , e 
ía terza , epodo. Ved i STROPHE &C. 

S. I l a r io , Vefcovo di Poitiers, dicefl eíie-
re ftato i l pr imo che compoíe i-nm da can-
tarfi neí le Chiefe : egíi fu íegui ta to da San 
A m b r o g i o . La maggior parte di quellr che 
fon nel Breviario R o m a n o , furono compofti 
da Prudenzio . I Signori di Porto Reale l i 
hanno tradotti i n v e r f o Francefe. Vedi SAL
MO . 

11 T e Deum é altresi comunemente chia-
m a í o Inno ; abbénché non fia i n v e r l o ; cosí 
pur i l Glor ia in Excelf is . Ved i T E DEUM, 
e GLORIA i n excelfis > 

N e l l a L i tu rg ia Greca , v i fono quattro 
fpezie d' I n n i , ma i v i la parola Inno non 
fi prende nel fenfo d' una lode offerta i n 
ve r fo , ma femplicemente per una laude o 
per un encomio . — L ' Inno A n g é l i c o , o la 
Glor ia i n excelfis , fa la prima fpezie ; i l 
T r i f ag ion la feconda ; 1' Inno Cherubico la 
t e r za ; e 1'J^o della v i t to r i a o del t r i o n f o , 
chiamato énnmQs . i epinicius, l aquar t a . V e 
di TRISAGION . 

I N N O C E N T I (giorno degf ) , 11 nome 
d' una Feí la celcbrata i n commemorazione 
de ' fanciul l i fat t i uccidere- da Erode . 

Ne ' t empi andati v ' era i l c o ñ u m e di te
ner danze nelle Chiefe i n co teño giorno ; 
nelle quali alcune perfone rapprefentavan de' 
Vefcovi per maniera di deri í ione della d i -
gnita epifcopale, fecondo che pare ad alcu-
n i . A l t r i perb , con maggiore p r o b a b i ü t a 
fuppongono che cib íi faceíle per onore a l l ' 
Innocenza della puerizia . Ved i EPISCOPUS 
Pueromm. 

C o n un Canone del Conci l io di Cognac 4 
tenuto nel 1 2 Ó 0 , furono quefte danze efpref-
^famente proibite . Ved i CHILDERMASS . 

I N N O i M I N A T I , A n o n y m i , perfone che 
non hanno nome j t i t o l o , con cui fi d i f t in-
guono g l i Accademici di Parma. 

La maggior parte delle C i t t a d' I t a l i a 
hanno un ' Accademia , e ciafeuna ha i l fuo 
nome proprio : c o s í quell i di Parma s' i n -
t i to lano g l ' I n n o m i n a ú , come fe i l loro n o -
rae n o n aveífe nome alcuno . V e d i ACA
DEMIA . 

I N N ^p r 
INNOMINATUM , i n genérale , fignifica 

.una cofa íenza n o m e » Ved i NOME. 
M o l te par t í del corpo fono ftate lafeiate 

fott J quefto termine indif t into ; come 1' tm* 
nommata glándula oculi , ora chiamata c-£7ra«-
cula ocuh: innominata túnica oculi 5 & c t V e d i 
O C C H I O » 

Os INNOMINATUM, é i ' a l t ramente detto 
Os coxce, o coxemlix : C h ' é compoí lo di t re 
o í i i , cioé del!' i l i u m , dell' os pubis , e del l ' 
i fchium , conneí í i per via di c a r t i l a g i n i . —-
Vedi T a v . Jlnat. ( O f t e o l . ) fig.3. n u m . 
17. 18. 19. Vedi anche COXA , ISCHIUM , 
PUBIS , & c . 

I N N S . — Parola Ingle fe , che di nota p r i -
mleramente i Collegj de' Profeífori e Stu-
denti della Legge municipale , o comune , 
e anticamente ferviva a denominare le cafe 
de' N o b i l i , de' Vefcovi , e d' a l t r i di condi-
zione ; cor r i ípondendo i n quedo fenfo alia 
parola Franceie hote l . 

INNS 0/ Court , alcuni luoghi , o alcune 
Sale pubbliche di Giudicatura fono chiamate 
c o s í , perché , ficcome credono alcuni * g l i 
Studenti de' Collegj han da fervire irt e í f e , 
e da aífiñere ai T r ibuna l i ; ovvero perché 
anticamente queíli Collegj non riceveano a l 
t r i che i figliuoli de' N o b i l i , i qual i veni -
vano i v i qualificati , cd acquiftavano t i t o l o 
a fervire i l Re nella fuá C o r t e , come For-
tefeue afferma . — Ne abbiamo quattro ; c i o é , 
i due Templi , gia abitazione de' Caval ie r i 
Templa r ] , comperati da alcuni Profeífori 
della Legge comune 300 anni f a , e Lincoln $ 
I n n ^ t G r a y s - I n n , che un tempo apparten-
nero ai C o n t i di L i n c o l n , e Gray . 

Quefte Societa non fonoComuni tad i ( che 
g l ' Inglef i chiamano Corporations ) ned han-
no alcun giudiziale potere fopra i loro m e m -
br i , raa fol cer t i ordini fra loro , che han 
forza di leggi , a cagion del con fenfo : per 
offefe o de l i t t i piíi leggieri , vengono i reí 
fcacciati dalla focieta; per del i t t i m a g g i o r i , 
perdono le loro camere j e fono eípulfi dal 
co l loqu ip ; equando una vo l t a fon efpulfi da 
una focieta , non fono mai r icevut i dali ' 
a l t r e . 

L ' intera focieta di ciafeuna di q u e ñ e C o r r i 
íi pub dividere in quattro parti ; cioé ben-
chers , utter-barrifiers, innerbarrifters, e fla-
dents . Ved i BARRISTER , STUDENT & c . 

INNS o f Chancery ^ o della Cancelleria , 
p robab i lmen te furono-cosí chiamate , perché 
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u n tempo venivano ab í t a t e da que' Scr íva-
n i , ed a l t r i uffiziali che ftudiavano pr inc i 
palmente le formóle de' mandat i de l laCan-
cel lar ia . 

L a prima di quefte Sale é Thavies-Inn > 
cominciata nel Regno d'Edoardo I I I . equ in -
di comperata dalla Societa di Lincons-Inn ; 
poi N e w - I n n , Symonds-Inn, Clcments-Inn ; 
Cliffords-Inn , anticamente cafa del Lord C l i f -
ford ; S taple- Inn , che appartiene ai mer-
canti of thc flaple, del fondaco, & c . Lions-
Inn , anticamente un o í k l l o pubblico co l l ' 
infegna del Leone *, Furnha l s - I n n , e Ber-
nards-Inn. 

Quefte eran pr ima d' ora coílegj prepara-
torj , per l i g iovani ftudenti ; e m o l t i ve-
nivan q u i v i a m m e í f i , pr ima che nelle Inns 
of court . Prefentemente fono la maggior 
parte occupate da Procuratori , follecitato-
r i , & c . 
i I N N U E N D O , é una parola frequente-
mente ufata nei m a n d a t i , nelle dichiarazio-
m , e ne1 placi t i , per certificare , o deter
minare una perfona ch'erafi p r ima nomina-
ta , ma lafciata dubbiofa: ecco la formóla : 
E g l i ( innmndo, i l querelante , o V attore ) 
fece si j e si j fendo pr ima fatta menzione 
di un ' altra perfona . 

I N O C U L A Z I O N E , nel l ' agricoltura , e 
nel giardinaggio , una fpezie d' inneí lo ; od 
una operazione ar t i f iz ia le , con cui i l pol lo-
ne o germoglio di un albero da frutto met-
teí i nel tronco , o nel ramo di un altro , 
cosí che talora fi fan venire e crefcere dif-
ferenti forte di f ru t t i ful! ' albero medefimo. 
V e d i INHESTARE . 

V i fono var ié maniere d i compierla : I I 
m é t o d o antico era , fare una leggiera i n c i -
í ione nella corteccia, dove i l nocchio di un 
germoglio , o fía 1' occhio , otulm ( donde i l 
nome al l ' operazione ) comincia a sbocciare, 
i n cui un germoglio o ramo di bella afpet-
tat iva infer ivaf i , e chiudevafi l ' incifione con 
térra graífa o creta . 

I l método piu ftimato $ inoculare d' oggi-
d i , come lo infegna M . Lawrence , é i l fe-
guente: Tag l i a í i v ía un vigorofo ge rmogl io , 
o ramo datl' albero che íi ha da propagare } 
un mefe p r i m a , odopo la mezza State; quin-
d i fcegliefi un í i to lifcio ed eguale nel t ron 
co ( che non debb' eífere piu vecchio che di 
tre o quattr' a n n i ) e faífi una fenditura per-
pendicolare nella corteccia, un j o c o p id di 
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un polllce l unga ; ed un ' a l t r a ad angoll ret-
t i colla prima , ne l l ' eflremita piu baffá , per 
fare í lrada a l l ' aprirí i della fcorza . Fatto c i b , 
la corteccia bel bello slargafi dal legno da 
ambi i lat i con un temperino , comincian-
do al fondo. 

A l l o r preparafi i l ramufcel lo , tagliato dal 
fopradetto vigorofo g e r m o g l i o , o bocciuolo^ 
e prendendo con eífo tanto del legno d i fo-
pra e d i f o t t o , e tanto da preífo che fi poífa 
alia lunghezza della fpaccatura fatta nel t ron
co . Tagl ia to che fia co s í i l r a m o , ne t rag-
gon fuori la parte legnofa , e mettono i l ra-» 
m o ñ e í f o , tra la fcorza ed i l legno del t ron 
co , nella fenditura trasverfale pr ima aperta, 
conducendolo verfo a l l ' insu , e facendolo 
combaciare e un i ré ftrettamente . Legafi a l -
lora in torno intorno con f a l c i , od altra cor-
dicella legnoía , acciocché i l ramo inoculato 
s' incorpori col tronco j lo che fi fara nello 
fpazio di tre fe t t imane. 

Dicefi che quefta operazione meglio r ie-
fca fatta i n un giorno nuvo lo fo , o su la fe-
r a ; ed oífervañ , che quanto piu p r e ñ o fi 
f a , tanto meglio riefce. 

Quefta pratica ¿'inoculare é per m o l t i con-
t i da preferirfi a l l ' innefto , e perché é piu 
í icura , rade volte mancando del fuo effet-
to , fpezialmente fe nel medefimo tronco íi 
mettono due o tre germogli ; e perché la 
fuá riufcita fi fcopre piíi prontamente . M a 
per veri ta 1' inoadazione non ha luogo ne' 
t ronchi g rand i , dove s'ha piuttoík» da pra-
ticare V I n n e í l o . 

Quefta fola regola s' oíferva univerfalmente 
aver_luogo j cioé , che non fi ha da fperare 
riufcita neW Inocula zione ) fe T u m o r nu t r iz io 
non corre o permea liberamente e perfetta-
m e n t e ; vale a d i r é , fe la buccia non fi í lac-
chera prontamente dal legno del tronco . 

INOCULAZIONE , i n fenfo M e d i c o , d i ñ o -
ta la transplantazione delle malat t ie da u n 
foggetto ad un al tro ; particolarmente per 
l'innefto del va iuo ío ; c h e é una pratica nuova 
appre í íb noi ; ma d'origine antica ne' paeí i 
O r i e n t a l i . V e d i V A i u o L O . 

I I m é t o d o di fare 1' operazione é i l feguen-
te : Dopo avere debitamente difpoño e pre
p á r a l o i l corpo, con una die ta , e con eva-
cuazioni opportune , fi fan due piccole i n -
cifioni , una , nella parte mu íco la re del 
braccio , v ic ino al luogo dove d'ordinario 
tagliafi una fontanellaj e l 'altra nella gam
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ba del lato oppofto; pofcia, fendo in pron
to una picciola quantita, come una goccia 
0 meno , di" ben concotta materia vanolo-
fa , fcelta dalle puftule diílinte , o di genio 
benigno , avanti 11 piegamento o la volta 
del raale , e imbevutene due taíterelle, o 
piccoli primacctti di fila ; queíle immediate 
fi pongono nelle incifioni, finche la materia 
¿ calda, e vi fi tengono su con idónea fa-
fciatura: fra un g ^ n o f duef ' ^ sfí|ícia,la 
parte fi gitían via le nía o raldehe di tela, 
e füítanto s'applica fopra le incifioni una fo-
glia di cavólo. Queña medicatura, o quelV 
spparato fi continua; e frattanto le incifio
ni fogliono diventar piaga , s' infiammano, 
e s'allargano da fe fieíTe, efcarican materia 
vie piu copiofa, a mifura che il morbo for-
ge. L ' eruzioni generalmente appaiono den
tro otto o dieci giorni dopo 1' opcrazione; 
durante i l qual tcmpo i l paziente non é 
gia alie firctte , od obbügato ad oíTervare 
un governo rigorofo. 

La praíica fi crede cííere giovevole , in 
quanto che fí pofíono fcegliere ed ufare , 
per fare V inoculazione , la piu acconcia eta , 
la piü favorevole ftagione dell'anno, i l piu 
rcgolar método di preparaiione, e tutte le 
precauzioni poíTibili, fecondo i l defiderio 
del pazientede ' fuoi genitori , ed a piace-
re del medico ; avantaggi impoffibili da 
averfi , quando i l male fi prende natural
mente . 

E* ñato quafi fempre oííervato , che la 
miglior razza di vajuolo é per quedo mez-
zo procacciata; che l'eruzioni fono poche , 
1 fintomi leggieri , quafi niente di perico-
lo , la cura , ed il rifanamento facile ; c 
che ií paziente s' aííicura da quefia malat-
tía per 1' avvenire con tanta certezza , 
quanto fe vi foíTe incorfo nella maniera 
naturale. 

I N O N D A Z I O N E . Vedi FIUME, e D i 
l u v i o . 

^ inondazione delle teñe , ufata da' nofiri 
Agricoltori , principalmente fi fa con diver
tiré i l corfo, ed i canali de' fiurai , de' r i -
v i , delle acque forgenti, o qualche lor par
te , dal lor filo od álveo naíura le . 

Quando gii alvei , % le correnti fono in 
fituazione troppo baíTa , fi vince queft'ofia-
colo con aicuni ingegni, e macchine , che 
follevar poffono una quantita fufficiente d' 
acqua per inondare i l terreno , che n' ha 
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I N P 55-3 
bifogno . La macchina piu ordinaria a tal 
uopo, fi é la mota Perfiana. Vedi PERSIA
NA Ruota. 

I Ñ O R D I N A T A Prcporzione , é quando 
eíTendovi tre magnitudini in un ordine, o 
rango , e tre altre proporzionali a quellc 
in un altro , voi le compárate ia un ordi
ne diffcrente. 

E. gr. Se vi fieno in un rango quefii tre 
nuraeri, 2 , 3 , 9 ; e in un altro rango , 
quetti altri t re , 8 , 24, 36 , fono proporzio
nali ai precedenti , in un ordine diverfo ; 
cosí che 2 fia a 3 come 24 a 36 , e 3 a 9 
come 8 3 2 4 : Allor giítando via i mezzi ter-
mini in ciafcun ordine , conchiudetc cíTerc 
i l primo 2 , nel primo ordine , all' ultimo 
9 ; come 8, i l primo dell'altro ordine, í l l ' 
u l t imo, 3Ó. Vedi PROPORZIONE. 

I N O S C U L A Z I O N E . Vedi ANASTOMO
SIS , ed ARTERIA . 

I N PACE , un termine latino ufato ap-
preífo i Monací , per fignificare una carée
l e , dove fono rinchiufi que' di loro che han-
no cornmeíTo qualche grave delitto. 

S'ufavano un tempo raolte formaíita cce» 
rimonie nel raettere un moñaco in pace, ma 
in oggi non vi fi ha riguardo. 

Quclli che fi chiudono in una prigíonc 
perpetua, fon altresi detti efifere in pace, 

Qualche volta ancora le parole requiefcat 
in pace fi ufano per modo d' allufione ad un 
cofíume della Chiefa, di pregare che Fani-
ma del defunto ripofi in pace . 

Le medcfime parole fi vedono altresl fpef-
fo nel fondo degii cpitaffi , in luogo dells 
anticamentc úfate da' R o m s n í , S.T. T . L . 
i . e. Sit t ibi térra levis ; oppur, f i t humus ci-
neri non onerofa tuo, 

I N P R O N T U , o IMPROMPTU , una pa
rola latina , fpeílb adoprata dai Francefi, e 
qualche volta ndl ' Inglefe , per additare una 
compcfizione íatta fenza concertó , in un 
fubito, od extempore ; fenza previa medí-
tazione, per mera forza, e vivaciía di fan-
tafia. Mol t i Autori fi fan pregio de' loro 
Impromptu, o Improvifamenti , che fon al
ie volte compofii innanzi tratto , a tuíto 
belTagio, ed a fangue freddo. 

I N Q U A R T A R E , neiraraídica , V aí to 
di dividere un' Arma in quattro opií iquar-
t i ; fpartendo, tagliando, &c. i . e. con l i 
nee perpendicolari ed orizontali, &c. 

I I Re della Gran Bretagna iwuarta con 
F f f f la 
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!a Gran Bretagna ; la Francia, 1 Irlanda » 
Biünswick, &c . Vedi QUARTO. 

Cülombiere eonta dodici maniere d' In
far ta re ; ma altri Autori ce ne danno di 
p ib , ú o l Partito per palo, vale a d i r é , di
videndo lo Scudo da cima a fondo. Vedi 
PALO. Per croce , di/idendolo da un lato 
all 'altro. Vedi CROCE. — Spartimento di 
due pczzi , quando lo feudo é divifo in fe i 
p a r t í , o quarti . — Spartimento di dieci \ 
di dodeci; di fedici; di venti ; e di trenta-
due J quando apf unto vi fono altrettante fpar-
tizioni rifpettivamente. 

Contra INQUARTARE un arma, é quando 
i quarti fono di fopra inquartati di nuovo , 
® fubdiviíi ciafeuno in quattro. 

V i fono dell' arme contro inquartate , che 
hanno ven t i , o ventitinque quart i . 

INQUARTARE, S' applica altresl alie fpar-
t ix ion i , od agii fícíTi compartimenti , cioé 
aHe diverfe arme , o fíemmi portati fopra 
un medelimo feudo , o alie diverfe divifioni 
íattevi in eífo, quando V arme di diverfe fa-
miglie vi fi han da porre , per motivo de' 
matrimonj infravvenuti , &c. Vedi QUAR
TO , SCUDO &C. 

Colombicre oflferva , che trentaduc é i l 
maffimo numero, che fí ufi in Francia, ma 
che gl ' Inglefi ed i Tedefchi qualehe volta 
1' eñendono fino a quaranta \ per teílimonio 
di che, egli dice, di aver veduto lo feudo 
del Conté di Leicefter , ambafeiatore ílraor* 
dinario in Francia neli'anno 1639 divifo in 
quaranta; cd affernia che alcuni vanno fino 
a 64 diverfe arme. 

Ma una raoltitudine di quarti genera con-
fufione; e perb tut t i gii Scriítori dell' Ac-
merie cfclamano contro c ib , come un abu-
fo . •— l i primo eferapio d' Inquartare , di 
cu i abbiam notizia, dicefi eífere ncll' Arme 
di Renato Re di Sicilia &c . nelTanno 1435. 
che inquartb 1' arme di Sicilia, d' Arragona, 
di Gerufaicmrae, &c. 

Guglie'mo Wickley oíferva, che tali In -
quartamenti fono tnoito piü acconci per una 
genealogía da riporíi e ferrarfi in un forcie-
r e , e , neii'uopo , da produrfi come prova 
per accertare in un batter d' occhio le pá
rentele , e le congiunzioni delle famiglie , 
ovvero i t i tol i delle terre , &c. 

N e l blafonare , allorché s' inquarta per 
croce, i due quarti nella fommita fono nu
mera t i i l primo e fecondo j e quelii nei baf-

fo , terzo e quarto ; cominciando ful lato 
dri t to . Quando s'inquarta per croce di S. 
Andrea &c. la teña e la punta fono i quarti 
primo e fecondo; la parte dritta i l terzo, U 
íiniftra, i l quarto. 

I N Q U I R E N D O , una facolta data ad una 
perfona, od a molte, d ' inquiriré , o far r i -
cerche di qualehe cofa , per avantaggio 
del Re. 

INQUIRENDO Idiota. Vedi IDIOTA. 
A d INQUIRENDUM. Vedi A D . 
I N Q U I S I Z I O N E , nella Legge civile e 

Canónica , una maniera di procederé perdi-
feoprire qualehe delitto per folo ufizio del 
giudice, in via d' indagazione , di efame , e 
anche di tortura. Vedi TORTURA Sea 

INQUISIZIONE , nella Legge comune , fi 
piglia appunto per un proceífo fímigliante, 
a pro del Re, per la feoperta di terre, van-
taggi &c. ed in queflo fenfo fi confonde con 
Officio . Vedi OFFICIO . 

INQUISIZIONE , od i l Santo Ufizio , dino
ta una giunsdizione Ecclefiaítica , ítabilita 
in Spagna, Portogalio, cd Italia , per V ef-
plorazione ed efamina di quellc perfone le 
quali fono fofpettate di tenere opinioni, cir-
ca la religione, contrarié alie profeífate nel
la Chiefa Cattolica . 

Ella é chiamata Inquifizione, perché i Giu-
dici di queft' ufizio s' informano de'deli tü j 
ful rapporto comune o volgare , fenza pro-
ve del tutto legali , fe non fe quelle ch* 
eglino fteffi van ripefeando. 

Ad alcuni é paruto di feorgere i1 origine 
dell' Inquifizione in una Coñituzione fatta 
dal Papa Lucio , nel Concilio di Verona , 
nel 1184. dove egli ordina , che i Vefcovi 
procaccino informazione , o da per fe ficíli, 
o per mezzo de' loro commiífatJ , di tutte 
quelle perfone, ch'erano fofpette d' Ere fia; 
e diílinguc i diverfi gradi , di fofpetti , d i 
convint i , di penitenti , e relapfi &c . Co-
munque fi voglia che i l fatto ñia , general
mente fi tiene, che i l Papa Innocenzo 111, 
gittaííe i l primo fondarneuto del Santo Ufi-
zio ; e che i Va'dcfi e gli Aibigefi furon 
quelli che gli dieuero occafione . Vedi AL-
BIGESI , e VALDESI. 

Cotcfio Pontefice fpcdi diverfi Sacerdo-
t i , infieme con S. Dumenico alia tefta lo
ro , affinché infpiraífero zelo ne' Prelati e 
ne1 Principi, a conquidere i Settarj . Cote-
Üi MiíTionarj avean da dar contó al Papa 

del 
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del numero degli eretici in quelle pa r t í , e 
della condotta de' Sovrani, e delle perfone 
d'autorita; eglino furono quafi tanti cfplo-
ratori fpirituali per i l Papa, che di qua s 
acquiftarono i l nome d' Inquifiton , abben-
ché non aveffero » come gi' Inqutfiton che 
lor fueeedettero, né tribunale, né autonta 
veruna. t t r i . . . 

L ' Imperatore Federico I I . ful principió 
del fecolo 15. c^fe i l loro potere confide-
rabilmcnre , e commife di prendere cogni-
zione del deliíío d' erefia ad una fchicra di 
giudici ecclefiaílici *, e perb che i l fuoco 
era i l gafligo decrctato pegli oftinati , g l ' 
Inquifi tori decidevano indirettamente e r i -
¿uardo alie perfone , e riguardo a i delit-
t i : col qual mezzo fu troncara in parte 
la gíurisdizione laica , c ceduta agli Eccle-
fiañici. 

Dopo la morte di Federico, Papa Inno-
cenzo I V . creííe un Tribunale perpetuo d' 
Inqui f i tor i , e privo i Vcfcovi ed i giudici 
fecolari del lor potere inrorno a tale inqui-
fizione , procurando eziandio d' introdurre 
una tale gíurisdizione , che immediatamen
te dipendeva da l u i , nella maggior parte de
gl i fíati d'Europa. D i che egli venne a ca
po ; ma in Francia ed in Gcrmania, fu aífal 
breve i l regno dell' Inqidfizione ; né le fu 
tampoco foggetta intieramente la Spagna f 
prima di Ferdinando e d'Ifabella, nel 1448. 
quando i l potere deg)/ Inquifitori s' accreb-
be, per 1' uopo di nettare la regione dal Giu-
daismO e dal Maomettismo. 

I I potere dell' Inquiftzione é flato Hmitato 
in alcuni paefi Cattolici , particolarmtnte 
in Venczia ; dove fu ricevuto fotto taii 
modificazioni , che grandemente ne dimi
nuí feono e rattengono l 'autori ta. E per ve
ro diré , in Venezia un tale Ufizio ferve 
non meno al poli t ico, ed alia ficurezza del-
io Stato, che alia Religione . In Italia v i 
fono appellazioni dalle Inquifizioni fubalter-
ne , alia Congregazione del Santo Ufizio che 
lifiede in Roma. 

E4 pratica coftante dell' Inquifizioke , af-
fettare, in tutte le fue procedure, d'infpi-
rar terrore, pií, <M $ poffibile ; ogni cofa 
fi fa con profondiffirno filenzio , c con fe-
cretezza, con fommo rigore, ed imparziali-
t a . Quando una perfona l colta, tu t t i l'ab-
bandonano, né i piu intimi araici ofao diré 
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una parola in fuá difefa ; poiché quefto fold 
i i renderebbe anch' efíl d'erefia fofpetti. I 
rei fono prefi , efaminati, giudicati, tormén* 
t a t i , e, fe non fi ritrattano , condannati e 
mor t i , fenza mai vedere o conofeere i loro 
aecufatori. Quando i ' Inquifizione l i ha fpe-
di t i , e condannati alia morte, eglino fifan 
paliare ne! braccio fecolare, con molte pre-
ghiere e fuppliche , che non fi tocchi alia 
lor v i ta , 

L ' Inquifizione di Roma é una Congrega
zione di dodici Cardinali , e d'alcuni altrí 
Ufiziah , dove prefiede i l Papa in perfona . 
Queflo reputafi i l piü alto Tribunale di Ro
ma ; pnneipiato al tempo di Pao'o I V . i n 
occafione che fi dilatb i l Luteranisrno. Vedi 
CONGREGAZIONE . 

L ' Inquifizione é rigorofiífima nell' Indie . 
E1 vero che vi debbon' eífere i giutamenti 
di fette tefiiraonj per condannare un unmo; 
ma fi ricevono anche le depofizioni di fchia-
v i , e di fanciulli. — I I veffiHo dell' Inqui
fizione é un pezzo di dommaíco roffo, ful 
quale é dipínta una Croce , con un ramo 
d'ulivo da una parte, ed una fpada dall 'al-
tra : con quelle parole del Salmo , exnrge , 
Domine, & judica caufam tuam. 

I N Q U O , médium in quo . Vedi 1'artí
celo MÉDIUM. 

I N S A L A T A * , un piatto d' erbe come-
fiibili, che d' ordinario accompagna 1' arro-
fio, ed é comporto principalmente d' erbe 
crude , e frefehe, conditc con fale, o l i o , ed 
aceto. 

* Menagio diriva la voce dal Latino Sa
lara , da fa! , fale ; altri da Salcedo : 
D u Cange da Salgama , che fi trova in 
Aufonio , e appreffo Columella, adoprata 
nel me de fimo fenfo. 

Alcuui v'aggiungono la moflarda, g i iov i 
dur i , e zucchero; altri pepe, con altri aro-
raati, con feorza d i melangoli, zaíferano > 
& c . 

Alcuni defínifeono 1' Infalata pifi gene
ralmente, una compofizionc di piante , e 
radici, di diverfe fpezie, da mangiarfí , o 
crude, o verdi , fatte bianche , o candite ; 
da sé fole, o mefcolate con aitrb; ed an
che, incidentemente, bollite , acconciate , 
o d'altra guifa prepárate , e condite , per 
renderle piü grate al palato . -7- Ma quefta 
definizionc include gli crbaggi d5©gni fat-
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ta 5'da cuocerfi &c. lo cbe propriamente 
non ü prende dagli Autori per vera Infa-
lata * 

V crbe principalí da Infalata , e quelle 
die d'ordinario fan la bafe d e H ' J « A / ^ I n -
glefi, fono la lattuga, l'endivia , l'appio , 
o felieri , i crefcioni, i l radicchio , i rape-
ronxol i , &c. Infierne colle qual i , per giun-
ta o ricchezxa dell' imbandigione 3 s' ufa la 
yorcellana, la fpinace , Tacetofa j la pim.' 
•pinclla, i l cerfoglio, &C* 

I guñi differcnti degli uomini non am 
tncttono che fi preferí va alcuna cena mi-
ílura di queü ' e rbe , peff la piu fa por i ta , e 
migliore; raa con íutto cib nclla mifcéa y 
s' ha a coníiderare la diverfua di fapore del-
¡le vane crbe : quelle per e íempio , che fo
no piu calde s come i crefcioni la fena-
pe, i l íclleri o 1' appio > i l cerfoglio v &c. 
mefcolar fi deono con quelle che fono piíi 
frefehe ed Infipide al gufto, come le rape^ 
la fpinace, la lattuga , la porccllana &c» 
^er cotal mezzo T ecbe fi mefehiano con 
tal difeernimento» che i l fapore troppo for
te di una ípezie non foverchi i l fapor del 
j e f l o ; e le fpezie infipide raoderino e qua-
lifichino i l calore, e l'acutez/a dell' altre, 
.fecondo che la fíagionc é piu calda o piu 
fredda ; e fí pub rendere un' Infalata non 
.{oí deliziofa al güilo , ma anche uíile e 
medicínale al corpo. 

I Giardinieri chi&msuioerhuccie, nellc In
hálate y quelle che debbono fempre tagliarfi, 
finché la loro fogíia é di feraenia \ come i 
creícionr, la fe na pe j i l raperonzolu, i l ra
dicchio, la fpinace, e la lattuga ; tutte le 
•quali fi ievano o provengono da femti ze 
fe mí na te in fofis o linee da raezzo Feb' 
jbrai'o fin al £ne di Marzo fottó a lañre 
¿di y r t r o , a t^Laj.i e di la,; fin alia me!.-a dt 
M.a§gio, fo.pra quaderni , o coitri natura-
l i y in plaga calda e nel tsropo de5 caiori 
«fHvi , in íuoghi piu orabroíi ; ed ¡n ap-
prsííiJv ne.1 Settembre &c. come in Mar-
so, &c, e finalmente n-í rigor deli" inver
n ó , quaderni caldí, Se accadé che ii'tem-
po freddü le ingefidifeamettendole nell'ác-
4 a J i fonían* per dueore, 9 van t í che fe ae 
L''' '- ' fi renden trattabilj e mit i , face i-a ttiv..... 

Le J A U í 6 d í ' ivemo i ! perrezionano 
p m á t ú ^ ^ ^ ^ f ^PPio bianchi-
to , o canduo, ^ \ ™ "ba cahda di 
mM\ cnnn„a - f r ^ ' i & m i ven uta daiia fc-
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menza polla in térra i l Marzo e )' Aprlle ; 
in un luogo ben efpoflo , e trafpiantata , feí 
fettiraane dopo i l fuo fpuntare, in quader-
n i , dove ella relia fin alia meta di Giugno, 
ed allor piantafi in íoffe dritte, larghe otto 
poll icí , e profánele altrettanto . Quando fo
no gli appj crefeiuti , fi cuoprono di térra 
ben quattro o cinque poílici al di fopra 
dclla cima, e cib ripeteíi di^erfe fíate, fin
ché fon divenuti idonei all 'ufo. — L'endi
via parimenti , bianchita , é molto ufata 
nelle Infnlate d' invernó, abbenché non ab-
bia molta ira granza , né moho fapore ; la 
fuá coltura é fimile a que lia del felieri, o 
dell' appio . <— Dclla Latruga ve ne fono 
varié fpezic v le miglíóri fono, la Romana, 
la Tedefca bruna , 1' Impcriale , e la Sile-
fians , tutte le áuali capuccíano afíai ben:. 
Comnnemeute u Vnniu ino in Marzo , per 
Infa late eftive 5 ed. 40 Agoí lo , da trafpian-
tatfi ; od il Sei>em^(% per fomminiílrare le 
Infalate jema i v o per ctpucciare a buonora 
su la primavera,, e girne in femenze. Vedi 
SEMENZE . 

Quanto alT erbe addizíonali, o fe con da ríe 
per Infalata : la pimnineila é unr erba fre-
fca perenne, fe cuí foglíe tenere , me fe h la
te con altre erbe neli ' invernó , danno la 
fragranza del cocomero : Fropagaíi con la 
femenza gittr.ta nel raefe di Marzo . La por-
cellana, erba infipida , ma refrigerante, vietí 
commendata da a leu ni per V Infalate ellive ; 
ella fi fa venire con le femenze gittate nel 
mefe di Marzo . La fpinace é un ingredieit-
tc nectlfario neli' Infalate crude ed um'da-
í í re , e fi íaglia quando la fuá foglia fpiga j 
ma c i r é migliore, per farne Infalate cotts 
neli' invernó e nella primavera. 

Si fe ra i na in Marzo, Apri le , e Maggío ; 
e di nuevo in Agofto, in un luogo ben efpo-
fio al Solé r actiocché ¡e foglie grandeggino 
per portr'e cuocere 1'invernó . I I targone , 
fra tutte 1' altre erbe , non dombbe mai 
mancare J ella é un'erba cordiale , benché 
non mo'to grata al güilo , perché un po' acu-
ta y tuítavoha con poche foglíe, o tre o quaí-
trp delle fommita tenerelle, fi •¿W Infala
ta un buon fapore . 11 targone propagad dk'' 
yampoMi , tolti dalla radice e pia&rafí' in 
Marzo. 

Quanto al preparar dcW INSALAYE . • Ü 
appio e i ' Cíídiy-a debbono fpoglíarfi di tufr-
tc le foglíe m d i ' , e «ella parte biancliita 

dvh.-



Í N S 
debbcno affettaríi o fendsrfi > tagliando la 
radice in quattro partí . Le aitre erbe in-
grcdienti s' hanno fcrbpolofamense a mon
dare , e fceverare dali' erbe nocive , o fal
le , &c. s' hanno a lavare , ípiurzandole 
piu tofto, che fofFocandole neií'acqua ; la-
fcianfi colare tutta i ' umiJua Tuperflua » 
poi fi fcuotono , c fpremono infierne gen-
ti lmente, in una pezza groíía, per di(por-
le a ricevere H condsmenco; c ioé , ií faie 5 
1'aceto, 1' olio , &.c. L ' o l i o non debb' cíle-
fe giallo, né di colore tfaltato, ma di ua 
verde d' uliva pallido > fenza güito né odo-
re . Vedi OLIO . L ' aceto perfectamente 
chiaro , né troppo acido, nh uappido . Vedi 
ACETO. IÍ fale , dell' ottimo íal marino 9 
netto , rilucente , cd afciutto . Vedi 
SALE . 

A leu ni per v t r t ú commendano i fali ef-
fenziali a gil fpiríti de'vegetabili , o quelli 
delta fpe/ie alcalizzata c fííía, eftratíi con 
la calcinazione di roímarino > di affenzio, 
&c. ed affermano y che fenza nungiare i ' 
erbe íleífe groííolane in injalata , noi po-
tretnmo averc dell' Infalate íane , refrigeran 1?, 
€ generofe , totalmente da! vendítor de'fali. 

N o t i f i , che, nella proporzione del fale , 
del pepe r e dell'aceto (1 debbe aver riguar-
do alia ftagione , alia coftituzione 5 &c . i 
due primi condimetiti elfcndo migliori per 
le coftituzioni e per gli íiomachi freddi, ií 
fecondo per le ftagioni e per l i íiomachi 
caldi. Per un modéralo oxalino , o per la 
veicolo dell' Infalcta , alie íre partí d'olio t 
aggiugnete una d' aceto , o di fugo di l i 
mo ae , e nella miftura , fchiacciate alcuní 
fott i l i rita gli di rafano con un poco di fa
le ; occaílonalmcnte qualche tía ta , vi íí 
aggiugne un po' di pepe di Guinea, e delU 
fe na pe, co' tuorlí di due ova bóílite , [\n-
tolate e fchiacciate ín una maífa . Verfate 
i l turto íopra T erbe , rimefcoíandol© ed 
agitándole $ finché íieno perfettamsote im-
bevute. 

I N S A N U M PaYÜamentum . Vedi PAR-
XlAMENTUM . 

, I Ñ S C R I T T O , ndla Geometr ía , — Üna 
figura üiccfi infcmta in un alíra quando 
Satis gli angoli delía fig i/a in/crina toccano 
o gh .iogoli o i p iani , J i lati dell' altra . 
Vedi FIGURA . , 

INSCRJTTA Jpt'i&da j § qaella che fi fta 
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íntieramentc dentro í 'angolo de'fuoi aíinto-
t i j come appunto V i per bola conrea . Vedi 
IPERBOLA ; vedi anco CIRCONSCRIVERE. 

I N S C R I Z I O N E , un titolo , od uno ferit* 
t o , affiífo a qualche cofa , per darne una 
maggiore cognizione. Vedi TITOLO , &c . 

Gl i Antiquar; fono diligenti okre moda 
e curiofi, nelTefaminare le anliche Infcri-
zJoni , tróvate su le pietre , e fovra a l t r i 
monumenti d' antichita . Sanchoniaíhone 
contemporáneo, per quaoto dicefi, di Ge-

one 5 fíele e raccolíe la maggior parte 
delle memorie , dclle quali la fuá Storia é 
comporta , dalle Infcrizioni , ch' egli trova 
ne 'TempÜ ? e su le colonne , 51 appreífa 
de 'Genti l i , come appreííb degli Ebrei. 

Appare infat t i , che gli antichi feo!piva
no fopra colonne i principj delle feienze , 
non men che Ja ñoria del Mondo . Quells 
mentovate da Erodoto, moftraoo , che que-
fia fu la prima maniera d' informare gli ua-
mi ni , e di trasmetrere le ftorie e le feien
ze alie Poüerita . Cío fi con fe rm a da Pía-
tone, nei fuo Hippias , dove egli dice , che-
Pifíllrato fcolpi , fopra colonne di pieíra r 
u t i l i precetti per gh agricolton . P.'inio af-
ferma , che i primi monumenti pubblici fu-
roño fatti di lamine di piombo; ed i Trat-
tati di Confederazione , conchiufi fra i Ro-
m a n í , e gli Ebrei furono feritet fopra la
mine di bronzo; affiaché, dic'cgls, aveífe-
ro gli Ebrei qualche cofa , che l i faceííe r i -
fovvenire della pace e della confederazione 
conehiufa co'Romani . I Greci ed i Roraa-
ni abbondarono okre modo , e fe cero ufo 
írequeníiflimo dT in/crizioni, vaghi ia eftre-
mo d' eífeie in quelle msntovati ; e di qu l 
é che nc troviam tante, in que' paefi delf 
antica crudizione , che amp; volumi fe n& 
fono cumpolH ; come la raccolta di Gru
tero s &c. Vedi MONUMENTO , MAR
MO , &c. 

Dopo la Colleziune Grutcriana, T h . Rei 
ne C o ha compilaío un afíro groíTo vola-
me d1 In/crizioni. Fabbretti ne pubblicb un 
altro in Roma nel 1Ó99 , dove ha corret-
t4 raolíiíBmi errori , ne'quali avean inciam • 
pato Grutero, Reinefio, ed ahri antiquarj , 
&c. ed aggiunfe un gran numero dv Infcri-
zioni, da loro ommeíe . —¿ Dopo tutti-qtie-
íli ^ i l Greyio ha pnbblicsí^ una raccolta 
completa d' in/crizioni n\ tre volumi ia to-

gíio . 
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glio . —^In Francia v'é un1 Aecademía del-
le Infcizioni t delle mcdaglie , che é com-
pofta di diecí merabri onorarj , e di dieci 
penfionarj, di dieci aífociati» cd altrettan-
ti novicj, od a l l ievi ; i quali han da con-
venirfe infierne dm? vahe per fettimana , ed 
impitgarfi neire íame di medaglie e di mo
rí umen t i antichi , c d'altre parti di lettera-
tura Greca e Rámana , e m comporre la 
Storia de'Re di Francia dalle Medaglie. —' 
Tale fu 1' Accademia nel tempo della fuá 
Inftituzione r o piu tofto riílorazíone , nel 

principio di quefto fecolo i ma non effcn-t 
do in oggi totalmente impiegati gli Acca-
demici intorn© alie Infcrizioni cd alie Me
daglie, hanno mutato il loro nome con un 
altro di raaggior latitudine , e fono chia-
mati áúV Academia delle: Belle Letíere * Ve
di ACADEMIA • 

Note od Abbreviature úfate nelte INSCRI-
2IONI. Vedi CARATTERE . 

I N S E G N A , neli'arte mili tare, unaban-
dicra, o un drappello, futía cui fono i fol-
dati íclucrati e ordinati, giufia le diffcren-
t i compagnie , o partite a cui appartengo-
n o . Vedi BANDIERA j COLORE, STENDAR-
DO, &:c. 

L 'J»/<?.^ Turchefche fono code di caval-
J i : quellc degli Europei , fono pezzi di zen-
dado, con diverfe figure , color i , arme , e 
divi fe , od imprefe fopra. Scnofonte narra, 
che Y infegna portata dai Perfíani, era un' 
aqui!¿ fopra una bandicra bianca; i Corin-
t j portavano i i cavallo alato o Pegafo , 
melle loro: gli Ateniefi una civetta: i Mef-
fenj , U lettera Greca M : i Lacedemoni 
la A . 

IRomani ebbero diverfe Infegm ; i l lu-
po , i l minotauro, i l cavallo , ú cignale , 
cd alie fine i ' aquila, do^e fermaronfí : uue-
í^a raffunfero prima nel IT. anno del Confo-
lato di Mar io . Vedi AQUILA. 

^13n Infegna mili tare, fopra una medaglia 
di Golouia Romana, dinota ch' eU' era una 
Colonia popofata da foldati veterani 

INS E M I N A Z I O N E , una delle quattro 
fpezie di transplantazione , in ufo per la 
cura fímpatica di certe raalattie.. 

Ella fí compíí meícoiafido ii médium im-
pregnato deí; tolta dai pazrente ,, 
con térra grafía, in cui é ñato leminatoil 
íeme di uoa piada appi-^ -tta a tal mor-
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bo i ma fi debbe aver cura di quando in 
quando d'irrigarla con acqua in cui s'é la
vara la parte affetta . Supponefi che la ma-
lattia declini , a mifura che la planta crc^ 
fce. —Per mumia qui s' intende una par
te dello fpirito vítale del paziente , come s' 
efprimono gliScrittori su tale foggetto. Ve
di MUMIA . 

INSEPARA B I L I Mod i . V e d i M o o r . 
I N S E R T A Colonna. VediCoLONNA. 
I N S E R Z I O N E , un termine frequentc-

mente adoprato nelf Anatoraia, per íignifi-
care 1' implicazione o V inviluppo di una 
parte dentro di un'alrra. 

Cosí diciamo, T inferzione di un muí coló . 
Vedi MUSCOLO. 

V inferzione dell' ofifa, de'mufeoli , e de* 
nervi, ne'mcmbri di un auimale, é di un 
forprendente artifizio : La vena cava ha 
la fuá inferzione nel deílro ventrtcolo del 
cuore. 

INSERZIONE, é termine ufato anche nelT 
Agricoítura , e íignifica inchiudere un ne-
f ia od una marza nella fenditura di un aibe-
r o . Vedi INNESTARE-

INSESSUS , o INSESSIO , nella Medici
na, fignifica una fpecie di mezzo bagno , 
preparato con una decozione d' erbe, a pro-
pofito per le parti piü baífe ; dove fiede o 
giace i l paziente immerfo fin all 'ombilico. 
Vedi BAGNO . 

Egli ha diverfi u f i , come per alleggerir 
i dolor! , per ammollire le parti , per di-
fpellerc materie flatulente , ebenefpeífo per 
provocare i m t í i . 

I N S E T T I , INSECTA * , nella Storia Na-
turale , una forra d'animali piü piccioli r 
che, comunemente fi fuppone, eífercexfan-
guinei r o fenza fangue j ed i quali fono diftin-
t i per certe incifure , o per certi tagl i , o folchi 
ne' corpi loro. Vedi ANÍMALE .. 

*" La voce e originalmente Latina •> forma-
ta da i t i i e feco, tagitare'-, e laragione 
e quefta, cke in alcuni di quefia fatta , 
come nelle formiche) pare che i l corpo f ia 
tagliato o divifo in due; o fia perché i 
corpi di parecchi , come de vermi , de 
bruchi , & c . fon compofii d i diverfi cir» 
coli f o. annelliche fono come tante in
cifure . 

GV Infet t i , fecondo i l Signor Ray , nella 
fuá Methodut InfeBorum , fono o IO. áSf**-
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trupsptptora , cioé quelü che non cambíano la 
loro forma? 02 o. iiín-*i/.op<paiiivci, eioéquel-
l i che realmente lacambiano „ 

6 1 ' l^sfLl l í i quali non cambiano la loro for
ma , fono o IO. A Trocee , íenza píedi i o , 
2° , P f ^ r a , conpiedi; e di quefti ve ne fono 
alcunc fpezie , che gittano o depongono la lo
ro peí le, edsltri che no. 

iKs iL infmza piedi, fono otencjtrt, cioé 
infetti del!a térra , oacquatici, 

CV Infetti Teneflri fono o , Prima , quellt 
che fon prodotti fulla térra; come i lumbri-
ci terreHres, e quefti o della razza piü grande, 
chiamati vermidi rugiada ; o di minor mole , 
e queOi, altri roíTi, cd altri verdi , con co-
de gialle; i quali ul t imi fono comunernen-
le chiamati in Inglefe gilí t a i h , code dora-
te . •—O in fecondo luogo, quelü , che fi 
trovano negP inteftini degli animali ; de' 
quali alcuni fi trovan negl5 ínteftini degli 
uomin i ; come , 10. I lumbrici teretes. 20. 
Lumbrici l a t í , che pur fi chiarnano ttfnia . 
3 ° . Cucurbit ini , che, alcuni vogiion , che 
fien folamente i fragmenti dei txnia . 40. 
Afcarides , che fopra tutto fi trovano nell' 
inteíiino r t f tum . — A l t r i fi trovano negrin-
teüini delle befiie, e fono di due forte, gli 
oblmghi e pellucidi , della groficzza di un 
crine di cavallo, c pero chiamati vermiculi 
fept i formes: cd i breves , e crajicrcs, che íi 
trovano fpeffo ne'cavalli. 

A l genere degf infetti tcnefiri , molti Sto-
rici naturali riferifcono le lamache, fia co' 
gufci, o fenza . 

G i ' INSETTI Acquatici fenza piedi, che non 
mutano la loro forma; fono , o , Prima del
ta fpezie piu grande , che hanno una pecu
liar maniera di moverfi, prima filiando la 
tefia al fondo o terreno , e poi riaizando 
su la lor coda verfb di effa , &c. Di fquefli, 
alcuni fono teretes, rotondi e lifci y e n'ab-
biam di tre forte , come le hirudiñei me
dicinales*, o fia le fanguifughe ; le fanguifu-

comuni nere cavalline, e le ccnericcic ma
rine ; ma di quefia fpezie ve n' é un1 altra 
forta , di piíi piattec piü piccole, che fi tro-
vano attaccate alie pietre nel fondo de'pic-
cioli r i v i , o torrenti. •—Ovvero , in fecon
do luogo, della fpe-zie piü piccola, che han-
no una maniera differentc di firifciaríi o 
moverfi . — Quefii fono parimenti o ro
tondi , o fchiacciati: fra i rotondi , ve n'é 
una íatta di neri con due picciolecorna ful-
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la teña , che irovanfi attaccaíl alie pietre 
fulle cime acquofe de'culH ; ed un'altra di 
rofl i j f lunghi circa un d i t o , con unafor-
bicetta bella coda , i quai fi trovano nel 
fondo delle peíchiere, ed t l i ' acque fíagnan-
t i . Gl i fchiacciati fono a (Tai piecioli e 
fottiíi y e chiarnano denti a ancora , che 
irovanfi alie volte nell' acque , ed alie 
voite n t ' rami del porus bilatius nellc 
pecorc. 

INSETTÍ che non cambiano forma, ed han-
no piedi, fono o . Prima he xa poda , con feí 
piedi. I n fecondo luogo, otiapoda, con ot-
10 piedi . I n terzo luogo decaiejjarapoda , 
con quattordici piedi. Od in quarto luogo, 
polypoda , con moíti piedi. 

Quelü che non hanno fe non fei piedi, 
fono o iene/Jri, o acquntici. I terrejiri fono 
Primicramcnte o della fpezie piü grande , 
come i0 , gl' infetti giallicci 9 che trovaníi 
nelle quercie vecch e raarcite . 2° . I neri , 
ful terreno, chiamati da Moufft t , vermivo-
r i . 3 ° . 1 neri, che vivono fotta t é r r a , con 
una forbicc nel la coda . 40. I bianchi con 
macchie nere quadre fulla fchien? . 50. I I 
farinarium , che fi genera nclla fariña , d i 
un color bianchiccio . —Ovvero in Se con-
do luogo deila fpezie piü picciola ; di cui 
alcuni trovanfi attacco ai corpi degli ani
mali ; come i 0 . I ' cimex, di un adore puz-
zolente. 20. Ricintis, la zecca . 30. Pedi-
cuius , 1' ordinario pidoecbio . 40. Peduului 
fsrus feu inguinalis) la piattoia. 50. Pulex t 
la puíce . Di tut t i i quah ve ne fono va
rié fpezie. -— Al t r i non trovanfi fui corpi 
degli animali, e fono í0 . Un infetto terre-
fire che nelia groífezza e oella figura raf-
foraiglia a un pidoecbio í ma é leggiero c 
veloce, e trovafi ne' l i b r i , e nel legno mar-
ci to . 2o. Un altro che ha un corpo luogo, 
ed una coda forcuta o a forbice . 30. V in
fetto ñe ro , che fpeffo ritrovafi nei fiori del 
chelidonium . 40. Un infetto foiterraneo , 
un po' bianchiccio. 50. Uno che falta come 
11 grillo , m a é m o l t o piü picciolo . 

Gl i acquatici, fono. Prima, i l Pediculus 
fnarinus grandis, che s' attacca ai pefei. I n 
fecondo luogo , la /quilla flwviatilis , con 
una coda piramidale, e due peli , o fetoíc 
nell' efiremita. 

Gl ' infetti che non cambiano forma ed 
hanno otto piedi , fono o con una coda , 
come lo feorpione, o fenza ; come, Prima, 

i l 
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íl ragno: di cui alcuni non filan© tela, non 
hanno fe non due occhí , e gambe afl'ai lun-
ghe, come 1' opilio, od i l paftore : A l t r i fi-
lano, e di quefli fe ne coníano tre forte : 
I o . V amnea Coleejirenfis abdomine túmido, 
fubmundo & dato. 20. I I ragno col tora-
ce; o colla mezzana parte del fu o corpo , 
groffa come Fabdorae . 30. I I ragno con 
abdorae lungo, che trovafi fra le canne pa-
luür i , ne' cefpugli, nell'erba , &c. I n fe-
condo luego , i rietni oBopcdes , che fono 
alcuni piü fchiacciati e compreíTi ; come le 
zécehe vagabonde che feorrono fepra i cor-
pi degli aniroali , ma non vi fi attaccano ; 
ed alcuni piu rotondi c groffi , che s' attac
cano alla-pelle. I n terzo luogo , i Syronet} 
o tonchj. 

Gl ' infettt che non rautano forma , cd 
hanno qaattordici piedi , e pero chiamati 
Tic-zapací'iY.a.-zzScí , fono gli afelli ; de' quaí 
ve ne fono tre forte; come, i0 . V afellus ^ 
di mare, ch' e i l piü lungo e piu grande di 
tut t i , e vive tra gli feogü . 20. slfellus l i -
vidus, che fi arruotola o fi convolve in una 
b i l l a . L'ordinario baco o tarlo del legno , 
la porcelletta, i l cento gambe . 30. Afellus 
aftninus, con una coda íbreuta j che non fi 
convolve. 

A quena fpezle fi pub anche sggiugnere , 
Io . U afellus ^larinus figuras brevioris , che 
fi arruotola e convolve. 2°. afellus aquarum 
dulcium, con gambe lunghe , e due peli o 
fetole su la Coda . 5 ° . Pulex aqtdaticus, nell' 
acqua e dolce, e faifa. 40. Pediculus acqua-
ticus, che s'attscca al pelee. 

QV Infettt che non cambia no forma , ed 
hanno 24 piedi , han l i otío davanti piu 
piccioli , e l i fedici di dietro piíi grandi: fe 
ne cífervano due fpezie, ambedue con code 
lónghe; gli un i piü grandi , e di colore ofeu-
r o , tra i fcogli lungo i l mare ; gli altri di 
colore d' argento , che fí trovano neiie 
cafe. 

V i é anco una fpezie con trenta piedi , 
di una forma oblonga , di color di caíla-
gna 5 e corpo piattarello, che fogliono fia
re fotto i pezzi groíB d' albero tagliato, e 
foíto i tronchi, queíli fono agiliílimi e ve-
lociffimi. 

Gl ' infetti che non rautano forma , ed 
hanno molti piedi , pero chiamati iroKviro-
$a. , fono alcuni fulla térra , ed o roton-
detti di corpo, con tutte le loro gambe che 
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fpiccanfi fucri dal mezzo della pancía ( a u n 
dipreífo ) come i l julus; o piü piatti c com
pre ífi , colle gambe non fpiccanti, cerne gli 
anzidetti, da un punto nel mezzo della pan
da o del corpo, raa crefeenti lungo i la t í ; 
come la fcoló pendra. 

Al t r i fono acquatíci , de' quali i l Signor 
Ray mette tre differenze; 10. i lombrichet-
t i , che fervono d'efca nel pigliare i l pefee, 
con 38 piedi , ed un corpo lifcio rotoadst-
to . 2o. la Scolopendra marina corpore plano. 
3o. JÍnimalculum bicorpor, o piü tofio bicau-
d a t i m , che fia nelle íeífure delle piette fot
to 1' acqua faifa . 

Gl ' INSETTI che foggiacciono a cambiamen-
to della loro forma , lono chiamati [ZíTctuo^ 
(p'joy.ivu, abbcnché impropriamente ; poichc , 
fecondo che fa vedere Swammerdam , non 
fuccede reale trasformazione, ma un difpie-
gamento delle parti dell 'anímale , ch' era-
no ¡atenti ed afeoíe dianzi in piccolo , come 
la planta nel femé ; ed un incremento di tut
te le parti per gradi. 

La prima fpezie di trafmutazione o cam
biamen to é infiantanea , non díendovi mo
ra o quiete fenílbile tra la vecchia e la nue
va forma . •— CVinfetti di queü' ordinc non 
perdono il loro moto nel tempo che fcam-
biano la peí lien la , almeno non lo perdono 
air apparenza. <— Queflo avviene , allorché 
i l 'Bermiculu:, lafeiando la prima configura-
zione , o figura della nympha , con cui cora-
pariva nell 'ovo, e foftenevafi fenza alimen
to , ora cominciando a pafcerfi , ha le fue 
membra o parti vifibilmente accreíciute , e 
diftefe, e piglia la forma di una nuova nym
pha , che non é fenza moto; e da 11 innanzí 
diventa un infetto volante . 

Gl ' infetti della qual forte fono 10. Le 
Libellx , o perix, che vengon prodotte da un 
infetto di fe i piedi, e che Mouffct prende per 
i l pulex marinus, o , come prima ei lo chis
m a , locufta acquatica . Dalla pelle cruflacea , 
o dal gufcio , di quefio infetto , la Libella 
sbuca per una fiffura, che comincia tra gli 
occhi, ed é continuata fin alie radici dell' 
a í i , ed ivi é cengiunta alie fiiTure laterali. 
2o. I cimices fylvefires , le cui marche ca-
ratterifiiche ( fecondo Wiilughby ) fono , 
Prima , Una Junga probofeide , non íj: i ra
le , ma di r i t ta . In fecondo luogo , Le loro 
ale fuperiori fin alia meta fono dsnfe , e 
come i l cucio , di la fino all'cfircmitadi , 

te-
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tcr .ui , f o t t i l i , e membranofe. In terso luo-
go , v1 é la figura della croce di Sant' An
drea su la loro fchiena. 30. Lalocufla, che 
Willughby riferifce agli ^sr^ /5f íü7"« • 40 ' 
I grj/lli campejlns . 50. I gryVi domeflici . 
6o. La Grillotalpa. 70. La cicada, o ciga
l a . 8a. La Blatta, fecondo Swammerdam. 
9o. Le tipulíe aquaticx * che corrono velo-
ci¿imametrte fulla fuperfizie deiTacqua, ed 
hanno un pungolo nelle ior bocche, come 
i cimices, o ie zecche . 10o. Lofccrp/ns aqua-
ticus, con un pungolo altresi nella bocea, 
n » . Le mufeó aquatic*, chiamate dal l 'Al-
drovando apes amphií ia , 12 o. V hemerobiiií , 
o ephemera o diaria di Swammerdam . La 
Forfícula, o V ¿turicularia . 
, La feconda fpezie di trafmutazione in-

chiude quegli mfetti che foggiaciono a una 
doppia metamorfofi, o mutazion di figura . 
I o . I n una crifalide, o non so qualc®ía ana-
loga . 2o. In un infetto volante. 

Quefte fpezie d' infetti , un poco avanti 
che fi mut ino, fí flan cheti affatto, fenza 
cibo, e fenza cambiar luogo; e quanto al
ie loro a l ¡ , fono, Prima, xatfuosrri/Mt, ova-
ginipennia, come gii fcarabei, ofcarafaggi. 
I n fecondo luogo, KviKvrpa, le cui ale fo
no aperte ed efpanfe : e le ale di quefti fo
no o farinacee, come i papiliones , &e. o 
membranofe, come le apes , mufea &c. E 
quefti fono o ^iirrípa , con due ali , o TS-
rpecrrípoC) con quattr 'al i . 

Gli Scarabxi fi pofifono dividere , IO. I n 
riguardo alie loro corna, in naficornis^ bu-
eerota , c cervus volant , o taurus . 20. In 
riguardo alie loro aotennse , che fon di 
molte faite; i piu notabili , tra' quali , fo
no chiamati eapricorni . 30. In riguardo al 
loro moto , come Itfaltatrices. 4. In riguar
do al lor colore, come le cantharides. 

Alia fpecie de'Scarafaggi fi poffono anche 
ríferire la cicindela ^ o la lucciola; \oflaphy-
Unus, chiamato da Willughby , ÍJUIY.UKIOTIT--

poí j i l profearabaus i o lo fcarafaggio oliato , 
che cosí chiamaíi, perché dalle fue giuntu-
re manda fuori un cert 'ol io, quando fi pre-
me o fchiaccia un poco. Gli uviKvrpa con 
ali farinacee, fono chiamati papiliones , o 
farfalle: e quefte fono odiurne, o noíturne : 
I I diftintivo fpecifico delle farfalle diurne , 
é , che fempre fermanfi coll 'ali erette, pro-
duconfi da un' aurclia angolofa , ed han le 
loro antennas borihiate o tempeflate ; di 
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qnefle fe ne fon cíTervatc in Inghilterra fin 
a cinquanta forte. — Le farfalle notrurne, 
0 pholante, fono numerofiflime , né fi pu6 
ridurle a chiaro método. Ma per ajutar la 
memoria, e per farne qualche diftinzione , 
fi potrsbbe dividerle nelle feguenti, I o . Le 
geometrigencc , che vengono da un' tmea 
( chiamata geómetra, dalla maniera del fuo 
andaré, che é un moto anfatinus, arriccian-
do in su la fchiena a guifa del manico d i 
una coppa ) con otto o dieci piedi . 20. 
Quelle che vengono áúV eruca con quattor-
dici piedi: di queda fpezie che é numero-
fiífima, diílinguonfí la phaUna fafeiata , le 
cui ali fono pezzettate, o con aree di dif-
ferenti colorí ; la phalcena lineata , le cuí 
ali fono fegnate con linee trafverfe; hpha* 
lesna punciata , le cui ali fono fegnate di 
uno o piu puníi ; ed , eccettuate quefte , 
tutte l'altre fi diftinguono in maggiori, m i -
nori , e di ftatura o mole mezzana , tra 
ambedue. —- Una delle fpezie piu grandi , 
fi pub diftinguere parimenti dalle loro ali 
interne che fporgono o feorrono in fuora 
al di la delle fuperiori, quando pofano , o 
fi fermano: ed un'altra fpezie, dall'appa-
renza della figura d'occhi su ¡ 'a l i : ed una 
terza, dalle lunghe codc, e dalle ali ftret-
te ed acute ; che da alcuni fon dette pha-
lantí pradatrices , o accipitrince. 

Le anelytra ^ con ali membranofe , fono 
le pecchie, le mofehe, le vefpe, i bombilii , 
1 crabrones ̂  &c. Ed a quefta fpezie fi riferi
fce da Swammerdam i l culex vulgaris , o la 
zanzara; come anco la fórmica. 

Qua pur riferir fi debbono gl1 injetti d'acqua, 
che fono coperti di una theca , o capfula , 
giufta le oíTervazioni di Willughby . Que
fte fono , o prima , una theca , o capfula 
immobile, che fta attaccata ,alle pietre ; c 
quefta capfula é o di figura rotonda , o di 
una p¡ü fchiacciata e comprefla . I n fecon
do luogo, una theca movibile, e portabile; 
e quefti fono d' ordinario chiamati phryga' 
mea: e la loro theca é , o i0. Diri t ta , c 
quefta o compofta di pagliuzze, odipiccio-
le feftuche, pofte parallele ; di cui ve nc 
fono due fpezie, i grandi , le cui feftuche 
fon lunghe due poll ici ; ed i piccioli , aífai 
triviali , che chiamanfi vermi d i paglia , 
Ovver coteñe pagliuzze fon pofte a traver-
fo , e fon pih corte , avendo alcuna fiata 
de' pezzi di gufcio od ip ie t r a , framifehiati 
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con eíTe: A l t r i , le cui capfule fono purdi-
r i t í e , non han feduche, ma fempre o rena 
ogliiaia*, e d i q u e ü i , alcuni hanno le capfu
le rotonde; altri ccropreífe e piatre. 20. Un* 
cinata , o cornuía , che corre a dilungo , 
fcsmando in figura cónica ; di queñi i l Si-
gnorRay ne conía quattro fpezie: de '« t r / , 
grandi • piccioli , e di color di cenere pur 
gran di e piccioli. T u t t i queíli producono mo
fe he con ale grandi, come le farfalle. 

La terza fpezie di trasmutazione } é un 
mero cambiamento da un vermiculus in un 
infetto volante ; ma con una fenfibile riav-
yja. , o quiete , tra una forma e 1' altra . 
Queílo cambiamento viene cosí deferitto 
da Swammerdam : '* I I vermicolo fchiufo 
„ dall'ovo procaccia nutrimento s poco a 
„ poco dal di fuori , e fotto coteíla prima 
„ pelle, o coperta , ha i fuoi membri ac-

crefeiuti a gradi a gradi, non sbucando 
„ fuor da effa , né deponendola come fan 

gli altri vermiculi quando fí cambianoin 
„ nymphse, ma aífumendo la figura di una 

rympha in eífa pelle: per un certotera-
„ po egli é aífaíto fenza moto , finché T 
5, umidita fuperflua é fvaporata , ed allora , 
„ in pochi giorni , raequifla i l fuo moto 
„ di bel nuovo , e gittata vía quefta pel-
„ le, che é per dir cosí doppia, ei diventa 
„ una mofea. " D i queña fpezie fono le mo[-
che della carne, e tuíte le nymphiS vermiformes, 
le vefpae ichneumones, &c. 

Generazionc degP INSETTI . <—II mondo é 
ín oggi univerfalmente convinto , che gl' 
mfetti non nafeono dalla corruzione y ma 
ex ovo ; con tutto che i l contrario fia fla
to creduto dagli antichi, a cagione del va-
fío numero Ü infetti che alie volte fchiude-
vanfi t u t t ' i n un trat to, e perché non fi di-
fcerneva la particoiar maniera della ior propa-
gazione . Vedi GENERAZIONE . 

Malpighi , Swammerdam , e Redi , han-
no copiofamente confutata 1'opinione della 
generazione equivoca, ed infierne la trasfor-
rnazione chimenea del bruco nella farfalla , 
ed altrc fimiii metamorfofi ; ed hanno mo-
fírato , che tut t i i membri della farfalla 
eraoo ínchiufi fotto la pelle o nympha del 
bruco, come le partí di una pianta lo fon nel 
£eme. Vedi NYMPHIA , AURELIA , &c. 

Gl ' Infetti hanno una cura particolare di 
depofitar le lor uova, od i l loro femé, ín 
que'luoghi dove elle poíTono avere una fuí-
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ficiente incubazione, edove i pa r t í , quan
do fon difchiufi , aver poífano i l cómodo 
e vantsggio di cibo opporíuno, fin a tan
to che diventino capaci di trafportarfi da 
s é , da luogo a luogo. —Quel l i , ileibo de' 
quali é nell' acqua , depongono le loro uova 
nell'acqua; quelli , ai quali é cibo adatto 
la carne, nella carne ; e quelli a'quali fon 
cibo i fruíti , o le foglie de' vegetabili , 
fono appunto depofitati chi in queílo frut-
t o , chi in qucllo ; alcuni in quell' albero , 
ed altri fur un altro , ma coflantemente la 
medefima fpezie fopra un medeíimo albero, 
&.c. — Quanto agli altri , che ricercano 
piíi cortante e maggior grado di calore , 
eglino fon proveduti dall' animal genitore 
di qualche luogo nel corpo , o d' interno 
al corpo d 'al tr i animali i alcuni nelle pen-
ne degli uccelli, altri nel pelo delle befiie, 
anzi alcuni fin negl ' intefiini , e in altri in-
t imi receffi dcll' uomo , e di altre creatu-
re . —• Ed in quanto a quel l i , a'quali ni l i 
no di queíli metodi conviene , eglino fi 
fanno de' ni di per raezzo della perforazione 
nella térra , nel legno , ed in altre fimili 
raaterie , portandovi entro , e chiudendovi 
provifioni , che fervano e alia produzione 
de' lor pulcini , e al loro alimento, quando 
fon prodotti. 

Nelle mofehe , nelle farfalle , &c. cííer-
vafi , che v' é una fpezie di glutine , per 
roezzo di cui la femmina attacca le fue 
ova ai bocciuoli , od ai ramufcelli fruttan-
t i degli alberi , &c . ficché le pioggie non 
l i poíTono portar giu . 1— Queft' uova non 
ricevono né men detrimento dal piu rigido 
freddo. 

A n d r i , De la Generation des Vers dans le 
Corps de r Homme, offtrva che gü antichi 
s' ingannarono nel negare , che gl1 infetti 
re fpi ra fiero , per eífere privi de' polmoni : 
imperocché le moderne oflervazioni ci con-
vincono , che %V infetti hanno un maggior 
numero di polmoni, che gii altri ¿n imai i . Ve-
di POLMONI, RESPIRAZIONE , &c. 

Gü antichi penfavano panmenti, che gl' 
infetti non aveífero íangue, perché molt idi 
cífi non avean liquor roíío , come il no Oro 
fangue; ma non é i l colore, a cui fi debba 
avere riguardo , ma alT ufo del hquore me
deíimo . Vedi SANGUE. 

Crcdevano altrcsl , che gl ' infetti 
aveflero i l cuorej laddove i nofin vnlo-oko-
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pj prefentemente diícuoprono , che quando 
g!' tnfetti banno diverfi polmoni , ^hanwo 
parimeníe divcrfi cuori ; td in paríicolare 
troviamo , che i bacbi da fe ta hanno una 
conlinuata catena di cuori, dalia teíta quali 
fin aü'ertremita deila coda . Quefto nu
mero di cuori e di polmoni, é la cagione , 
che taü ir.fctti diana fegm di vita jungo 
ttmpo dopo d' eíTere llaíi divifí m diveríe par
t í . Vedi CUORE. 

Andri offerva in ol t re , che é male chia-
mar gl ' injett i , animali irnperfetti, poiché 
non mancano delle par ti o necefíarie , o 
convenieníi per i ' ufo loro , o per renderli 
compiuti nelia loro fpezie . V i fono alcu-
ni i quali aííermano , che i vermi deüa 
térra , e quci rotondi vermi, che fi trovano 
fiegl' inte'dini degli uomini , e de' cavalli , 
&c. fono ermafroditi , come pur anco le 
lumache e le raignaíte cavalline \ ma che 
que5 vermi che divenran raofehe, ed i ba-
chi da fe ta , non fono ermafroditi; non ef-
í tndo di alcun fcffo, ma nidi pieni di veri e 
reali animali , che a fuo íempo veggiam venir 
fuori con a l i . 

I moderni han molto piu innanzi pro-
ceduto nella cognizione degl' infeíti, che gH 
an t i th i , per gl ' avantaggi recati dal micro-
i copio , con cui fi difcuoprono e diftinguo-
no le lor parti minute ; delle quali fi fon 
puhblicate gia finora di ve ríe delineazioni , 
e deferizioni. — I ! Dottor Hookc ha pub-
bücata una Micrografia in foglio e Fran-
cefeo Redi , Medico di Firenze , diverfe 
figure , con nuovi e curiofi efperimeníi 
fuoi proprj . - I I Signor Malpighi , ü 
Bartholini , le Tmnfaziom Fílofofiche di 
Londra , di Parigi , e di Lipfia , hanno 
un gran numero di belle oífervazioni ed 
cíperienze fopra gl ' infetti. ••- Swamraerdara 
ha feriíta una Storia genérale degli infetti 
in lingua Ollaudeíe, e ci aílicura , che vi 
fono su quefto argoratnto piíi di 400 ferit-
torj fra i quali , Wotron , Gefncro , A l -
drovando, Mouffet, Harvey , Fabricius ab 
Aquapendente , Gocdart , &c. HoefFnagel , 
putor dcü' Imperadore Rodolfo , ha dati 
degli ai!ai buoni difegni di piu di 300 fpe-
«*ef;i Gocdart n' ha deferitti piu di 400 , 
sd i i Signor Albino ba meíía fuori una nuo-
va Storia degl' infetti Inglefi , con belle 
figure. 

I N S I N U A Z I O N E s dinota una ícahra , 
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c coperta maniera di entrar ncl favore e 
nella grazia di qualcheduno. 

INSINUAZÍONE di un Teflamento , fra i 
Leggifti, é la prima produzione di eíTo , o 
fia i l lafciarlo nel regiílro , coll' altrc eíle-
riori formóle , per la fuá comprovazione . 
Vedi TESTAMENTO 3 VOLONIA , e PRO-
VA . 

I N S I P I D O , fenza guflo, quel che non 
ha niente in sé che punga od affeííi i l 
palato, la lingua &c. donde csgionafi quella 
fenfazione che noi chiamiamo guflo . Vedi 
GUSTO . 

I N S I Z I O N E , TNSITIO , nella Botánica 
dinota i ' iítelfo, che imufiare; cioé Tattod' 
inferiré , e d' uniré un forcolo , un germo-
gl io , &c. nelia foílanza del tronco . Vedi 
INHESTARE. 

I N S O L A Z I O N E * , nella Farmacia , un 
método di preparare certi f ru t t i , ceríe dro-
ghe , &c. con efporle al calore de' raggi 
folari; o per feccarlc , o per maturale , o 
per acuirle 5 come fi fa nell' aceto , ne' fi-
c h i , &c . 

* La parola viene dal Latino infolare , 
che e ufnta da Piinio e da Colurnella % e 
fignifica efporre al Solé . 

I N S O L V E N T E , termine che fi appií-
ca a quelie períone le quali non hanno 
con che pagare i loro giufti e legittiini 
debiti. 

Una perfona che muore , e non lafeia 
un bene o fondo baflevole per foddisfarli , 
fi dice che muore infolvente. Vedi DEBITO , 
e DEBITORE . 

I N S P E T T O R E j uno a cui ¿ commeíTa la 
cura c la condotra di qualche opera, Vedi 
SURVEYOR, INTENDENTE, &:C. 

INSPETTORI , nella Leggc Romana , 
erano quelli , che efaminavano la qualitá 
ed i l valore delle ierre e degli eífcíti , a 
fine d' aggiuffare o proporzionare le taífe r 
c le impofizioni a' beai ed alie facoka di cia-
fcheduno. 

Gli Ebrei hanno puré un minidro nella 
lor Sinagoga , cui chiaraan Infpcttore , 
|TP! hhazan . I I fuo ufizio fi é vegliare , e 
fopraintendere alie Orazioni, ed alie Lczio-
ni , prepararle e moíirarle al Lcttore s e 
üargli appreíTo per vedere ch' ei leggc giufto , 
e per correggerlo, fe falla, 

I N S P I C I E N D O Vcntre. Vedi I ' Articolo 
VENTRE. 

G g g g 2 INSPI-
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I N S P I R A Z Í O N E , fra i Teologi , Scc. 

dinota la traímiñione o comunicazione di 
certe ílraordinarie e fopranaturali notizie , 
0 mozioni nell'anima. Vedi COGNIZIONE , 
C SCIENZA . 

COSÍ diciamo, che veniva a'Profeti par-
lato per divina infpirazione j che i l pecca-
tore fi ccnverte , quand' ci ceffa di refiftc-
re z\V infpirazion della grazia . Vedi GRA-
21A , PROFEZIA , &C. 

Alcuni Autori riducono l ' Infpirazione de-
gli Scrittori Sacri ad una cura particolare 
della Providenza , che impedí , che niuna 
delle cofe da lor dette , íbífc errónea , o 
fruflranea ; e foflcngono , che non furono 
realmente infpiraü , né quanto alia cogni
zione , né quanto alia cfpreíTione. 

Secondo Riccardo Simen , V infpirazione 
non é fe non una direzione dello Spirito San
t o , che non permife mai che i Sacri Scrit
tor i erraíTero. 

E opioione comune 5 che 1' infpirazione 
(dello Spirito Santo riguarda folamente le 
cofe , e non lo íliíe , o le parole i l che 
pare che coincida colla dottrina della di-
xezione, di IV¡. Simón . — Appreffo i Gen-
l i l i , i Saccrdoti e le Sacsrdoteífe dicevanfi 
cííerc infpirate divinamente , quando da-
vano Oracoii. Vedi OR ACOLO , PITIA , &c. --
1 Poeti altresi pretendevano V infpirazio
ne ; ed a queíto fine , invocavano ognor 
Apollo e leMufe nel principio d'ogni loro 
grand'Opera, Vedi INVOCAZIONE . 

INSPIRAZIONE , nella Medicina , s' in-
íende di quell'azione del petto , permezzo 
di cui 1' aria vien' ammeífa ne1 polmoni. Vedi 
ARIA , e POLMONI . 

Nel qual fenfo , infpirazione é un ramo del
la refpirazione , e s' oppone a efpirazione . Ve
di ESPIRAZIONE . 

Queft' admiffione dcll' aria dipende im-
ir.ediatamente dalla fuá molla , od elaflici-
ta , e faffi allorché la cavita del petto é 
dilatara per V clevazione del toracc e delT 
abdorac, e particolarmente .per lo moto del 
diafragma verfo ali ' ingiu : di maniera che 
l 'aria non entra ne'polmoni , perché egli-
rfO fon dilatati; ma e' fi dilatano , perché 
l'aria entra dentro d'cffi . Ned é la dila-
tazione del petto che tira entro i 'ar ia , co
me d' ordinario credefi ; benché quefta fia 
wna condizione aíTolutamente neceífaria all' 
infpirazione j ma faffi un' actual inrrufio-
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ne delTaria ne' polmoni . Vedi RESPIRA-
ZIONE . 

INSPISSARE, nella Farmacia , un ope-
razione , con la quale un liquore recafi 
a piíi denfa confiftenza , con ifvaporar le 
parti piu fo t t i l i . Vedi CONDENSAZIONE . 

Cos í , i fughi s infpijfano, come i ! fugo 
di liquorizia , &c. 

I N S T A L L A R E * , é (Ubilire , e coliocarc 
una perfona in una dignita . 

* La parola e derivata dal Latino in , 
um , tetmine ufato pev dinotare una 

fedia nella Chiefa , nel Coro , od un 
banco in un Tribunale & c . Abbenche 
Voffio creda che quefia njoce fia (X 
origine Germánica. 

INSTALE A RE fi dice propriaracnte, dell' in-
troduzione di un decano, di un prebenda-
r i o , o di altro dignitario Ecclefiaííico , al 
poíTeífo del fuo flailo , o fia della propria 
fede nella Chiefa Cattedrale, a cui appar-
ticne . -— Chiamafi quefto rito , Infialla-
zione. 

Inflallanfi parimenti i Cavalieri della gia-
rettiera con quella cerimonia , onde eglino 
vengono collocati nel loro rango , nella 
Cappella di S. Giorgio a Windfor. 

I N S T A N T A N E A A Z I O N E . Vedi T 
srticoío AZIONE . 

I N S T A N T E , quella parte di durazione , 
in cui non percepiamo fucceffione ; od é , 
quant'occupa lo fpazio di una fola ideanel-
1c nofire menti . Vedi MOMENTO, DURA
ZIONE , &c. 

E' una maffima nella Meccanica , che 
niun effetto naturale pub produrfi in un 
ifiantc . — Di qui forfe fpicca la ragione 
per cui un pefo fembra piíi ieggiero ad una 
perfona, quanto piü preQo lo porta; c per
c h é , quanto piíi preílo uno fdrucciola o feor-
re ful ghiaccio , tanto meno v 'é di pencó
lo che i l ghiaccio fi rompa. Vedi TEMPO . 

Gl i Scolaftici diílinguono tre frezied'/V-. 
flanti y un ifiante temporáneo, un naturale, 
ed un raciónale. 

INSTANTE Temporáneo , é una parte del 
tempo che imraediatamente ne precede ua 
altra ; cosí I ' ultimo ijlante di un giorrao , 
precede immediatarnente e realmente il pri
mo inflante del feguente giorno. 

INSTANTE Naturale, é queilo che aJtra-
mente chiamafi priorita di natura, ed ha 
luogb nelle cofe che fono nell' operare (a? 

has-
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bordinate; come, le caufe prime c le caufe 
fcconde j 1c caufe ed i ioroeffetti. Imperoc-
ché la natura delie cofe richiede, che fe v i 
é una feconda cagione, ve n' abbia ad ene
re una prima, e che debb'eííervi una cau-
fa , fe vi c un effetto. 

INSTANTE Raziomle , non e un tnjiante 
fe ale, roa un punto, che i 'Intellctto con-
cepifee effere üato prima di qualche altro 
tnjiante , ton dato su ¡a natura delle cofe , 
ehc danno occafione a concepirlo. Per efem-
p i ó , flecóme Dio lia fatte diverfe cofe vo-
jontariamente , che potea per altro lafeiar 
fiare, v ' é íondamento ragionevole per con-
cepire Iddio , tale quale egü é in fe íkf-
fo , innanzi ch' egü aveííe fatta alcuna di 
cotefte determinazion i velón carie ; ma pe
ro che non vi é un inflame resle , in cui 
Dio non avea formata alcuna determina-
7Íf ne , queñ' inflante chiamafi un inflante 
razian ale , in oppofizione a un inflante di 
íempo . 

I N S T A U R A Z Í O N E % il rinovamento, 
o la riílorazione d1 una reügione , d' una 
Chiefa , &c. nel fue primiero flato. 

* Qnejla parola dirivafi da al cu ni dal La
tino antico inflaurum che fignipcava i l 
fondo o aggregato delle cofe neceffarie per 
arare e lavorare le terre ; come t i bejUa-
me , gT inftrumenti rural i , & c . M a la 
voce Inflaurum e fot della media Eta : 
Inflauratio i moho pin amica, c uleuni 
la dirivano da inflar 5 flniile , efempia
re , ad efempio ; e dinota i l recarfl duna 
cofa alia fuá primiera fimiglianza cd ap • 
parenza . Vedi RESTAURAZÍONE . 

I N S T I N T O , una difpoíkione o íagaci-
ta naturale , di cui fono dotati glí anima-
H : in virtu della quale fono idooei a pro-
vtdere a fe üefii , a conofeere cib che per 
effi é bueno; e diretta a conícrvare e pro
pagare le loro fpezie. 

V Inflinto porta feco qualche analogía con 
la ragione, e fupplifce al difetto della ragio-
ne ne'bruti. Vedi BRUTO, e RACIONE. 

I N S T I T U T I , INSTITUTA , neiia Legge 
Civt le , un l ibro, che contiene gli elemcn-
íi , od i principj della Legge Romana ; e 
che forma i ' ultima pme del Corpus Juris 
C iv i l i s . Vedi Legge CIVILE . 

Gl ' Infli tuti fono un compendio, o fom-
soarto di íut ío i l corpo della Legge Civi -
k , m quatrro Libri 5 compoílo da Tribo-
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niano, da Teófilo , e Doroteo, per ordinc 
deli' Imperato<- Giuftiniano , ad ufo de* 
giovani íiudenti ; che avendo i primi cie
rnen t i deli'intera profeffione in queflo pic-
ciolo trattato, poffono piu preflo aequiftare 
una competente cognizione di eflfa , íenza, 
fpaventarfi colla voluminofa enorme raccol-
ta degli altri L i b r i . 

INSTITUTA, dinota altresi un fiflema di 
leggi , o di rególe in ognt feienza . Vedi 
INSTITUZIONI. 

I N S T I T U Z I O N E , in un fenfo genéra
le , 1' atto di ordinare, fondare , o flabilire 
qualche cofa. Vedi FONDAZIONE. 

COSÍ diciamo, Mosé injiitiá le cerimonie 
delP antica legge; Gcsü Criflo inflitiu i Sa-
cramenti della nuova . Vedi SACRAMEN
TO, &c. 

INSTITUZIONE , nella Legge Canónica , 
e comune, é 1' atto del Veícovo, o d' uno 
da luí commeíío , per cui un cherico vie
ne inveflito delio ípirituale di una retto-
riá , o di un vicariato . Vedi PRESENTA-
ZIONE , e SUPERINSTÍTUZIONE . 

I I Cherico s1 inginocchia davanti al Ve-
fcovo, meníre ci pronuncia quefte parole 
deli' inflituzione; ( Inflituo te retlorem Eccle-
fix de A. B. cum cura animarurn , <& acci
pe curam tuam ' & meam ) cd i l cherico 
tiene lo flrumento feritto , col figülo Epi-
fcopalc anneflbvi, nelle fue man í , durante 
la cerimonia. 

Avanti che il cherico fía inflituito , egli 
dte ( giufla i l coftume Anglicano ) fottoícri-
veré a' 59. articoli di reügione, nella p re fe ri
za deif Ordinario , o del fu o foflituto ; e 
quefla fottoferizione debb5 effere fenza rifer-
va , eccc zione, o qualificazione , altri men
tí la fuá Inflituzione é , ipfo f;- di o , caifa e 
ntilla j e la Chiefa vaca tuttavia . Nei me-
defimo tempo 1' ordinario elige dal Cheri
co , che fottoferiva agí i altri due articoli , 
HKntovati nel Canone 26. intorno alia Su-
premazia del Re, cd alia legittimita e Tufo 
deüa Liturgia . Deve i l cherico parimenti 
avan 1 i 1' inflituzione fottoferivere a quella 
parte della dichiarazione che viene ingiun-
ta áúV Atto di Uniformita , 14. Car. IT. c.24. 
cioé , lo mi conformerh alia Liturgia J In~ 
ghilterra , come e flab ¡lito dalla Legge. Avan-
t i V Inflituzione eigiura, fecondoebe fla 01-
dinsto nello Sí. di Guglielmo e di Mana 
c. S. in luogo de'primi giuraraenti ch ' eñ 

ees 
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gea lo St. i . Elif. e giura in apprefío , cen
tro la í ímonia , come ordina i l 40. Cano-
ne &c. Se fi devono daré atteftati del!' aver 
cgli fottoferitío alia dichiarazione contenu-
ta nell' atto d'uniformita, in Inglefe , m 
un inftrumcnto difiinto , di mano e col fi-
gillo dei Vefcovo ; e delle altre fue fotto-
ferizioni e giuramenti in latino . Vedi IN-
DÜZIONE . 

INSTITÜZIONI , in cofe letterarie, dinota 
un fiñeraa degli elementi, e delle rególe di 
un' arte o di una feienza. Vedi SISTEMA . 

C o s í , Infthuziont Fi í iche, Mediche, &c. 
fono quelle che infegnano i neceflarj preco-
gniti alia feienza dclla Fifica , alia pratica 
dei la Medicina, &c. Vedi MEDICINA. 

I N S T R U M E N T A L E Aritmética . IN
STRUMÉNTALE Caufa. Vedi ARITMÉTICA , 
e CAUSA . 

I N S T R U M E N T O , dinota una cofa che 
é fubferivente ad una cagione , per la pro-
du/ion del fuo effetto. 

INSTRUMENTI del Sacrifizio , nell 'antichi-
t a , fono gli ornamenti, come vafi , patera?, 
candellieri , coltelli per ammazzar le v i t t i -
me , &c. Ne vediam qualche efempio , e 
memoria in un fregio Corintio , negli avan-
zi di un Templo , dictro al Campidogiio 
di Roma, &c . Vedi FREGIO. 

INSTRUMENTO, fi ufa pur relia Legge , 
per fignifícare qualche atto pubblico , od 
autentico , col mezzo del quale fi fa confia
re una verita , o un diritto , e titolo &c. 
Vedi ATTO . 

INSTRUMENTUM Synodale , Vedi SYNO-
DALE . 

I N S T R U T T I V A Coknna . Vedi Co-
LONNA . 

I N S U L A T A Columna. Vedi ISOLATA . 
INSUPER, una parola ufata dagli audi-

tori delT Exchequcr, o deli' Erario. 1—• Ne' 
loro Conri dicono , tanto relia infuper al 
tal Computifia ; cioé tanto riman dovuto 
per i l fuo con tó . 

I N T A C C A T O . Vedi INDENTED. 
I N T A C T i E , linee rette , alie quali s' 

avvicinano delle curve continuamente , ma 
non le inconírano né le toccan mai : I I lo
ro nornc piu comune é queilo di aftntoti . 
Vedi ASINTOTO. 

I N T A G L I A R E . Vedi SCOLPIRE. 
I N T A G L I O , cofe rare antiche d' Inta-

glio y, pietre prcziolej che han i c t e ñ e d ' U o -
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mini grandi , che hanno inferizioni, od al-
tra cofa fimile , intagliate fopra di cíTe ; 
quali ne vediam fovente negli anelli , ne5 
fígilli &c. Vedi GEMMA, &C. 

I N T A K E R , un no me che davafi anti-
camente a certi banditi , o feorridori, che 
abitavano parte de! Nord d'Inghiherra , e 
faceano fpcffe invafioni e feorrerie , neí fe no 
o nel mezzo della Scozia, faccheggiando gli 
abitatori, dovunque andavano . 

Quelli che facevano le fpedizionl , eran 
chiamati out parten , e quelli che refiavan 
addietro per ricevere i l bottino, intakers. 

I N T A R S I A R E . Vedi TARSIA. 
I N T A V O L A T U R A * , neü' architettu-

ra , é quella parte di un ordine di colon-
ne, che é di fopra i l capitello ; e compren
de 1' architrave , i l fregio , e la cornice . 
Vedi ARCHITRAVE , FREGIO , e COR
NICE . 

* La parola e formata dal Latino tabu-
latum , o iurabularaentum . 

L ' Intavolatura fi chiama anche trabsa-
t io , o travatura; e da Vitruvio e Vignola 
ernamento : ella é diverfa ne'diverfi ord in i . 
Infatti ella confia delle tre gran partí , o 
divifioni fopra mentovate ; ma quefie par
tí confiano elle lie fie di maggior o minor 
numero di membri particolari , o fubdivi-
fioni , fecondo che gli ordini fono piü © 
meno r icchi . Vedi ORDINE. 

Vignola fa V intavolatura un quarío deli5 
altezza di tutta la colonna, in tutri gli 
ordini . Vedi COLONNA . 

Ne! Tafean o , e nel Dórico , 1'architra
ve , i l fregio, e la cornice fono tuíti della 
medefima altezza. Vedi Tose A NO , e DÓ
RICO. — Nel Jón ico , nel Cor int io , e nei 
C o m p o í k o , tutta 1' intavolatura elíendo quin-
dici part i , cinque d'eífe fi danno all' archi
trave , quattro ai fregio, e fe i alia cornice» 
Vedi JÓNICO, CORINTIO, &C. 

INTAVOLATURA, qualche voita fi prende 
per ['ultima fila, o mano di pietre , su la 
fommita del muro di un edifizio, su cui i l 
iegname , ed il coperto pofano, 

Facendofi quefta per lo piü fporgere di la 
dal vivo del muro, per portar fuori 1' acqua, 
alcuni Auton la chiamano in Latino j l i l l i c i -
dium . •— Qucll' Intavolatura i per efempio y 
non tila abbafianza in fuori , non ifporge ab-
baftanza, iafeia cader 1' acqua a pié , o 
baífo dclla rauraglia, 

leí-
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INTAVOLATURA , nella Muíjcaj é hige* 

nerale , qnando , per efprimerc i fuoni , o 
le note d' una compofizione , ufism leííere 
dell'alfabeto, o cifre e numeri , od altret-
tali caratteri, non ufuali nella moderna M u -
fica. Vedi RIGATURA . 

INTAVOLATURA , nel fuo piu rigorofo 
fcnfo, é la maniera di fcnvere una Com
pofizione per un liuto , per una thiorba , 
per una chitarra , per una viola baífa , o fi-
m i l i : i ! che fi fa con fcrivere su divcrfe l i 
nee parallele ( ciafcuna delle quali rappre-
fenta una corda deli' Klrumento) ccrte lee-
tere delT Alfabeto; deiie quali A dinota che 
la corda fi dee percuotere aperta , cioé fen-
2a raettere i l dito della finillra ful tallo , o 
fia i l capo della corda ; B mofira che uno 
del diti fi dee raettere ful primo t a ñ o ; C 
fui fecondo ; D ful terzo, &c. Vedi VIO
LA , THIORBA , &c. 

V Intavolatura del Liuto é comunemente 
fcrittá in lettere deli' alfabeto ; quclla del 
gravicembalo in note común i . Vedi LIU
TO, GRAVICEMBALO , &c. 

INTAVOLATURA, nel l 'anatomía, una di-
vifione , o fpartizione del cranio in due ta-
vo lé . Vedi TA VOLA , e CRANIO. 

I N T E G R A L E , o INTEGRANTE, S1 ap-
plica dagli Scolaftici, a quelle p&rti che fo
no neceffarie all' integrita di un tutto . Ve
di PARTE. 

Nel qual fenfo fi contradiftingue da ejfen-
ziale, o dalle parti ejfenzialt . Vedi ESSEN-
ZIALE , e PARTE . 

Cosí le braccia, le gambe , &c. fono par
tí integral/; i l corpo , e 1'anima fono parti 
effenziali di un uomo. 

INTÉGRALE Calcólo, nell' Analifi nuova , 
é i l rovefeio del calcólo differenziale. Vedi 
CALCÓLO . 

QueíV ultimo é flato corapiutamente ípie-
gato e dichiarato dal Marche fe de 1' Hópi-
tal , ma 1' altro rimane imperfetco , eífen-
do flato poco coltivato . Vedi DIFFEREN
ZIALE . 

I I calcólo Intégrale di Leibnitz, e d' altri 
eflranei, corrifponde a quello che gl 'Ingle-
fi chiamano Método inverfo delle flujjloni . 
Vedi FLUSSIONI, e CALCÓLO. 

I N T E G R I T A ' d e l i ' ^ / ü ? ; , . Vedi 1' arti-
Colo AZIONE. 

I N T E G R O M : — Rejlitutio in m e g n m . 
Vedi RESTITUZIONE . 

I N T 
I N T E G U M E N T I * , nel l 'anatomía ' , di* 

notano le coperte ordinaric e eomuni, onde 
i l corpo é vefl i to; e fono la cutícula , la 
cute, ed anche i l panniculus carnofus , e 
la túnica reticularis, fe realmente tal i par
t i v i fono. Vedi CUTE, CUTÍCULA, PAN
NICULUS , &c . 

* La parola e Latina , da in ^ e tegu« 
mentum ; da tego cuoüro , 

I N T E G U M E N T O , s'eflende altresl al
ie membrane particolari, che inveílono cer-
te parti del corpo; come le tuniche delí'oc-
chio . Vedi MEMBRANA, TÚNICA , Oc-
CHIO, &C. 

I N T E L L E T T O , un termine ufato ap-
preffo i Filofofi, per fignificare quella facof-
ta deli 'anima, ch 'é volgarmente detta l a 
te ndimento . Vedi INTE NDIMENTO . 

I Peripatetici fanno due fpezie d' Intellec-
to y a t í i vo , e paflfivo. 

INTELLETTO Attivo é quello che ricevele 
fpezie impreíTe , mándate dagli oggetti ai 
íenfi efteriori , e le trasmette al fcnforium 
commune. Vedi SPEZIE . 

Quefte fpezie impreííe eííendo materiaii e 
fenfibili , fi fuppone , che faccianfi intclligi-
bi l i dall' Intelletto attivo , e idóneo cosí ad 
eííere ricevute nell' Intelletto pajjlvo . 

Le fpezie cosí fpiritualizxate , fono chía-
mate fpecies expreffis, perché fi efprimono o 
quafi copiano da quelle che chiamarnmo im-
preffe: e per raezzo di eflfe V intelletto pajji~ 
vo viene a conofeere le cofe materiaii. Ve
di SENSAZIONE , VISIONE, &C. 

I N T E L L E T T U A L E penfamemo . Vedi 
PENSIERE . 

1 N T E L L I G I B I L E , una cofa capace d* 
eífere intefa, o concepita dalia mente. 

Hanno i Filofofi invéntalo certi cíTcri , 
che fono puramente intelligibili , e fuffido-
no foltanto nell' intelletto; tali fono gli en-
tia rationis, le idee ttniverfali, ed altre chi
me re . 

I I mondo intelligibile, o intellettuale , é 
1' idea del mondo nella mente di Dio , d i 
cui fpeflb fa parola i l Malebranche. 

I N T E N D E N T E , Intendant, parola Fran-
ceíe , che fi adopera nella lingua Inglefe , 
e fígnifica colui i l quale ha 1'infpezione, la 
condotta, ed al maneggio di una cofa. Ve
di SOPRA INTENDENTE. 

I Francefi hanno i loro intendams de la 
marine, che fono Ufiziali ne' porti di ma-

r e , 
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a' qualí 

1 N T 
s1 appartlcne di por cura , che 
e le Regolazioni ¡ntorno agli 

re , 
gli ordini , 
afíari del Mare fieno oíTervati : intendants , 
áesFinancesi che han la dirczione delle Ren-
¿ ¡ t e : intendants des Provincet che íbno de-
íiinati dalRe alia cura deH'amminiftrazione 
della giuflizia, del governo , o del le finanzc 
nelle Provincie ; vi fon puré gVintendants 
das bátímens, des maifons, &c. 

I N T E N D I M E N T O , I m e i m u s , fi defi-
Bifce, da'Peripatetici, una facolta dcll 'ani
ma ragionevole , verfante interno alie cofe 
intel l igibi l i . Vedi FACOLTA1 ed A N I M A . 

E' lo fanno altresl di due forte, attivo , 
§ piffivo. 

Attivo INTENDIMENTO , IntelleBut agens > 
tengono, che íia quella facolta dell'anima, 
da cui le fpezic e ie immagini delle cofe in
telligibili fono fórmate , in occafione della 
prefema de' fantafimi, o delle apparenze di 
cífe. 1— Imperocché, foñenendo, che Tin-
telletto fia immateriale , credono impoffibi-
le ch' ei venga diípofto a penfare per mezzo 
di fantasmi fproporzionati del mero corpo , 
e pero, dover egli formare da sé altre fpe-
zie proporzionate ; e di qui é venuta la fuá 
denominazione ü attivo . 

INTENDIMENTO pajfivo , IntelleSlus pa-
t iem, é queilo , che ricevendo le fpezie fór
mate dalf intelletto attivo. fi fpiegafaori in 
attual cognizione. Vedi COGNTZIONE. 

I raoderni han mcífa da parte la nozione 
Peripatética Intendimento attivo. I Car-
tefiani deñnifcono V Intendimento per quella 
facolt^ , con cui la mente riftretta e inten
ta , direm cosí , a fe ficífa , evidentemente 
conofee cib che é vero in ogni cofa che non 
eccede la fuá capacita. Vedi GIUDIZIO. 

I Filofofi Corpufculari deñnifcono l ' In
tendimento per una facolta , eíprefTiva delle 
cofe, che ferifeono i fenfi efterni o per mez-
zo delle loro immagini, o per mezzo de'lo
ro effetti , e si entraño nell' anima. — La 
loro gran dottrina fi é , nihil ejje in intelleftu 
quod mn priui fuerií in fenfu , ed a quefta 
dottrina il nofiro celebre Signor Locke , ed 
i piu de'moderoi Filofofi Ingíefi íottoferivo-
no. Vedi SENSO , &c. 

I Caríefiani eíclamano contro di quella 
dottrina, tra' quali , ed i Corp^culari vi é 
quefia uiteriore differenza , che gli ult imi 
vogliono che i l giudizio appartenga ali '/«• 
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tellctto , ma i primi alia volonta . Vedi 
VOLONTA1. 

Quindi, fecondo la piíi approvata opinio-
ne de'Corpufcularj , intendimento ha due 
ufizj, cioé percezione, c giudizio, fecondo i 
Cartefiani folamente uno , cioé la perec-
zione . 

INTENDIMENTO , fi prende altresi per V 
atto, per l 'cfercizio, o per lo difpiegamen-
to di quefia facolta ; ovvero per V azionc 
con cui la mente conofee le cofe , o fe le 
rapprefenta in idea. 

I N T E N S I O N E , nella Fifica , raccrcfci-
mentó della potenza, o dell' energía di una 
qualita, come del calore , del freddo, &c . 
Vedi QUALITA'. — Per lo che i l termine 
intenfione, é oppoflo al termine remjjwm j 
che fignifica i l decrefeimento o la diminu-
zione dell' energía , o virtu &c. Vedi RE« 
MISSIONE . 

INTENSIONE, INTENSIO , nella Metafifi-
ca , dinota un difpiegamcnto , od un ufo 
delle facolta intellettuali , con vigore piu 
che ordinario ; quando la mente tutta fi 
determina a confiderare una cofa, o fi fer-
ma fovra una idea , efaminandola da tu l t i 
i lati , fenza lafeiarfi difirarre per qualun-
que follecitazione . 

I N T E N Z I O N E , nella Medicina, équel 
giudizio o método di cura , che un Medico 
forma a fe ííeffo , dopo un ragionevoU e giu-
flo efame de' fintomi. 

INTENZIONE, nella Lógica . Trovanfi ap-
preffo gli Scolaílici i termini , di prima edi 
feconda intenzione. 

Un Termine di prima INTEXZIOHE é quei
l o , che fignifica una cofa ; i l difegno pri
mario di un uomo , nello fiabilir le paro
le, eííendo d'efprimere le cofe , o le idee 
che egli ha delle cofe. 

Termine di feconda INTENZIONE, é quei
lo che non fignifica una cofa, ma un altro 
termine o fegno. 

Cosí , un albero , un uomo , &c. fono 
termini di prima intenzione , ed i termini 
in rettorica, grammatica, &c. come figu
ra , fpezie , &c . fono termini di feconda 
intenzione. 

INTENZIONALI Qualita . Vedi QUALI
TA'. 

I N T E R C A L A R E Gmno * , dinota t.| 
gioroo di psii o fuor d' ordine inferito nell 

anno 



I N T 
anno bifeílo . Vedi BISESTILE , ANNO J 
EMBOLISTO &.c. _ . 

* La parola e derivata dal Latino\nttt-
calaris, da calo, calare, che anticamen-
te fignificava chiamare ad alta voce ; un 
giorno intercalare appreffo i Romani , 
fignificava un giorno inferno tra altn 
due giorni j ed U quak tntímavafi o pro-
clama va/i dai Sacerdcti con voce elata. 
Vedi CALENDE. 

INTERCESSORE * , una perfona , che 
prega, íupplica, s' adopera, ña di mezzo , 
0 intercede ^ per un al t ro . 

* La voce viene dal Latino inter, e ce
do , andar di mezzo. 

Nella Legge Romana , Intercejfor era i l 
nome di un M i n i f l r o , cui deflinavano i Go-
vernatori delle Provincie principalmente a 
levar taíTe, ed altri doveri, o tributi . 

INTERCESSOR, parimentí é un termine } 
prima d'ora applicato a que'Vefcovi , che, 
durante la vacanza di una Sede, governava-
no i l Vefcovato, finché era ñato eletto un 
SucceíTore al Vefcovo difonto . Vedi Ve" 
scovo. 

I I Terzo ¿Concilio Cartaginefe chiama 
tai Vefcovi, interventores. 

I N T E R C O L U M N I O , o INTERCOLUM-
NATIO, nelT architettura , íignifica lo fpa-
zio tra due colonne. Vedi COLONNA . 

Vi t ruv io lo chiama intercolumnium ̂  che, 
fecondo l u i , é di cinque fpezie ; cioé pie-
nojlyle , fiflyle, euftyle , diaflyle, ed araoflyle , 
1 quai termini greci vedi fpiegati a' loro luoghi. 

Alcuni Autori han recate cd infegnate 
per i ' Intercolumnio le feguenti proporzioni , 
quafi medie fra l'eftreme; cioé nell' ordine 
Tofcano , quattro diaraetri del corpo della 
colonna abbaflo ; nel Dórico, tre ; nel Jóni
co, due; nel Corintio due , e un quarto ; 
nel Compofito uno e mezzo. 

I N T E R C O S T A L E , nell' anatomía , fi-
gnifica tutto quello che é tra le cofte. Vedi 
COSTE. 

INTERCOSTALI nervi, fono due nervi co
sí chiaraati , perché nel difeendere paflano 
vicino alie radici delle cofte . — Sonó for-
mati nel cervello, da tre rami di nervi , due 
de'quah vengono dal feüo paio , cd i l ter
zo dal quinto. — I nervi intercoflali hanno 
una grande comunicazione con quei dell'ot-
tavo paio , e mandano diverfi rami al pet-
lOj ed al baflfo ventre. Vedi NERVI . 

Tomo W. 
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INTERCOSTAL! Arterie> fono due; la fu-

per i ore , la qual viene dalla fubclavia , e íi 
dirtribuifee dentro i quattro fpazj delle co-
flole fuperiori; c la difotto^ la quale viene 
dal baífo tronco dell'arteria magna, efidif-
fonde dentro gli fpazj tra le otto piu bafTc 
coñole, ed il vicino mufcolo. 

INTERCOSTALE Vena , é una vena, che 
forge , o nafce e comincia dai quattro fpazj 
tra le cortóle fuperiori, e termina nella fub
clavia: Vedi Tav. Anatom. ( Angeiol.) fíg, 
i . n. 31. fig. 6. l i t . f. 

INTERCOSTAL! mufcoli, fono o e/Ierni, o 
interni; e fono quarantaquattro di numero, 
uno di ciafeuna forte eíTendo fra ogni due co-
flole. Vedi MUSCOLO . 

Nafcono dagli orli inferlori di ciafeuns 
coQola fuperiore , e s' inferifeono negli o r l i 
fuperiori di ciafeuna inferior coílola . —« Le 
loro fibre s' incrocicchiano , o fí traverfano 
le une 1' altre ; quelle degli eñerni corrono 
obliquamente dalia paite deretana innanzi ; 
raa quelle degi' interni dalla parte anteriora 
verfo al di dietro , fono fottili e carnofi , 
Vedi Tav. Anat. ( Myol . ) fig. 1. n. 43 . 
fig. 2. n. 27. 

I N T E R D E T T O , unacenfura inflitta dal 
Pontefice, o da un Vefcovo , che fofpendc 
i Preti da'le loro funzioni, e priva il popólo 
dell' ufo de' Sacramend , del divino ufizio , 
c della fepoltura criftíana . Vedi CENSURA, 

Nella Legge comune, interditl, iníerdet-
t o , íignifica i ' illeífo che nella Legge Canó
nica ; dove é defialto , cenfura eeciejtafiica 
prohibens adminijlrationem divinorum. 

INTERDETTO piu propriamente s' intende 
d'una feomunica genérale di un Paefe, o d* 
una Citt^, , fiecome appar dalle Decretali . 
Vedi ESCOMUNICAZIONE . 

V i é un interdetto lócale, ed un interdet-
to perfonale ; quaiido.fono tutt i e due con-
g iun t i , V Interdetto é chiamato mijlo. 

Quefio gaíligo , egualmente che le feomu-
niche generali non furono gran fatío note 
avanti i l Pontefice Gregorio V I L 

Nello feomunicare un Principe , tutti í 
fuoi aderenti, cioé i fuoi fudditi che fi man-
tengono nella di lui ubbidienza, fono puré 
feomunicati , ed i l paefe i tuero vien pofio 
foíto V Interdetto . — Sotto i l Re Giovan-
n i , i l Regno d'Inghilterra foggíacque a ua 
Interdetto Pontificio per piu di fe i annicon-
t i n u i : ci comincib A. D. 1208. 

H h h h A d 
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Ad itniíazionc de5 Papi , cominciarono 

anche i Vefco\?i a interdire', e non avveni-
va di rado , che o una Cit ta , o un ca
bello veniOero feomunicati , per cagicn di 
una fola perfona, cui prendevano le Citta 
a proteggere o difendere, ericoverare. Ma 
quefto rigore fi trovó avere cattivi cffetti, 
cosí che furono i Vefcovi obbiigati a mo
derarlo . 

Un Interdctto fí denuncia, e fi leva o to-
glie , con le ítcíTc forma!ita che una Sco
munica , 

INTERDICTA , nclla Legge Romana , fo
no cette formula di paroie , con le qaali 
ii Prctore , quando veniva contraüato i l 
püíftíTo di una cofa fra due, o piu t oidi-
nava o proibiva i l farfi nulla intorno ad 
d ía , finché i l diritto o la proprieta non 
foífe legalmente decífa. Vedi SEQUESTR.A-
ZIONE. — Lequali formule eran chiamate 
interdiga » perché nguardavano la poíTeííio-
ne delia cofa, interim, cioé nel frattempo, 
o fin a tanto che i l diritto foíTe determi-
nato e dichiarato . 

Avevano tre fpezie d' Interdiga j proibí-
torio , rejlitutorio, ed efibitorio . 

GV INTERDETTI Proibitorj , crano quelli 
per mexzo de' quali i giudici proibivano a 
ciafeuno i l veííare un altro, o (turbarlo nel 
poíTeífo di una cofa, che legalmente gli ap-
partcneva. 

Reflitutor) INTERDETTI, erano quelli co' 
quali i Giudici ordinavano e volevano che 
uno il quale era flato cfpulfo dai fuoi beni 
o dal fuo fondo, foíTe r imdío in poíTeíTo, 
avanti che i l fuo diritto foííc legalmente av-
verato e dichiarato ; e queílo era V ¡íkíTo 
che quel che chiamavano reintegrante. 

E/ibitorj ) erano quelli co' quali una cofa 
in contefa o dubbioía quanto al d i r i t to , or
dinavano i Giudici che foífe éfibita , o pre-
fentata; come un teílamento , &c. 

V e r a parimenti una feconda divifione d' 
Interdetti , cioé in adipífeendá , retinend.e, 
e recuperando. II primo era diretto all ' ac-
quiílo di una nuova poíTeíTione, comtV in-
terdetto quorum bonorum, &c. i l fecondo a 
ritenere 1' antico poífeífo , fin tanto che fof-
íe ulteriormente decifo, come V uú pofjide-
lis y &c. 1'ultimo tendeva a far rícuperare 
un poíTeflfo perduto, come V unde v i . 

I N T E R D I Z Í O N E dalt acqua e dal fuo* 
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coy INTERDICTIO acqua & igm j era una 
fentenza , anticamente pronunziata centro 
quel l i , che per qualche delitto doveano ef-
fe re sbanditi. Vedi ESILIO . 

Non venivano direttamente cacciati in 
bando : ma col dar ordine che ni uno l i 
ricettaífe , e fi negaííe loro i l fuoco e f ac
qua, eglino eran condannati , ciirem cosí , 
ad una morte civile : e queílo lo chiama
vano legitimum exilium. Livio . 

INTER.ESSE , una fomma di danaro , 
che fi numera per la preílanza , e come 
guadagno o fruíto di qualche altra fomma 
ricevuta ad imprefiito, o dovuta ad un cer-
to terapo, ma fofpefa ; e ció fecondo una 
certa mifura o porzione . 

In riguardo a che la fomma impreílata 
o ricenuta e come fofpefa , chiamafi i!prin* 
cipale, o capiíale , perché é queila che pro
crea o genera V interejj'e , o da cui V interejjc 
fi numera e computa . 

L ' Inte re (Je é o femplice , o compoflo . 
INTERESSE femplice, é quelio, che contl-

fi dal principale fojamente. 
Queílo fácilmente íi computa colla rego

la áurea , o femplice o compofta, cosí: Quel 
che é la caufa principale átlV Intereffe. pon-
gafi nel primo luego , quel che dinota i l 
tempo nel fecondo luogo, ed i l rimanente 
nel terzo : fotto queña parte condizionale 
pónete gli altri due te rmini , ciafeuno fot
to i l fuo fimile , e vi fara un luogo vuo--
to da empire fotto uno di quei di fopra , 
o fotto i l primo , o fotto i l fecondo , o 
foíto i l terzo. 

I . Mefi . 1 . 
100. 12 . <5 

50. 3 Qui il vuoto fara 
fotto i l terzo luogo : raoltiplicate i tre ul-
t imi per un dividendo, ed i due primi per 
un divifore , i l quozicnte di quefti da il íe-
í lo ; cioé d x 50 x 3 = 900 , e ico x J 2 
z=z 1200 . Ora 1200) 900 . o ( 73 ~ 151 . ch' 
era quello che cercavafi . 

Se la dimanda foífe ñ a t a , ín quanti mefi 
50 1. avrebbon guadagnato 15 J . ovvero, 
fe 100 \. in dodici mefi guadagnano 6 \. 
qual fara i l principale o capitale che in tre 
mefi guadagnerebbe 15 r ? In queíli cafi i l 
vuoto , o i l luogo in bianco íarebbe flato 
fotto i l primo o fecondo termine: Ed ailor 
per un'altra regola , moltiplicate il p r ^ 0 » 
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í! fecondo, e 1'ultimo per un dividendo, cd 
i l ietto g q^srío per un divifeíe; i l ^uo-
•aieníe é la nípofta. 

1. Mefi . I . 
100 . 12 . Ó 

^ . 75 r = r 5. x. Dunqne 
per la regola 100 x 12 X. 75 — 900 • 00 e 
¿ X 9 — 18 ) 900 . ( 50 1. che cercavaíi. 

QueíU regola moftra V intereffe femplicc , 
e tutto que)lo che apparriene ad effo , con 
facilita , e íu trovato cosí : Mettete P per 
i l priocipalc, T per il tempo, eGperi lgua-
dagno ncile cendizioni, z p t g corrifponden-

tí ,£ ' fasaP: G v . f . p : . Q u i n d i T : C p : : t : 

^ g , che é la prima regola j cioé 

moltiplicare l i tre ultimi per un dividen
do , e i due primi per un divifore . E per-

CJ p t 

T T 
che :g , percib G t p T V g , é 

coníegueníemeníe t 

la feconda regola. 
G p G t 

, ene 

INTERESSE Compojh, é qucllo che conta-
fi e dal princ'pale , e dall' intereffe femplice 
ceílato o fofpifo ; chía mato anche Intereffe 
fopra Intereffe , o Pro fovra il Pro. Vedi ANA-
TOCISMO, ed USURA. 

L ' Intereffe Compo/Io nafce dal principslc 
c dal fuo intereffe, meffi aíl ieme, in quanto 
che {''intereffe á iv tú t t dovuto . — Per tro
var lo , é neceííano ritrovare i l nuovo prin-
eipale , che é íempre creato dail' accreíci-
mento del dinaro crefeente, ne'divcrfi tem-
p i , che g!i esborfre pagamenti dcll' intereffe 
eran dovuí i . Vedi COMPOSTO. 

Se R fia 1' importar d' una lira per un 
anno^ allor R2 fara i ' imporíar per due an-
í ' i j R5 per tre anni , &c. . — Come una 
lira é al fuo importar per un dato tempo ; 
cosí é una fomma principale propoíla al 
fuo importar per i l tempo í k í í b . 

Punimio INTERESSE . Vedi 1' articolo Pcr-
WIORTO . 

BSÍTERIEZÍONE^. nella Grammaíica é 
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un* efpreíTione ufata per dinotare qualche inj" 
proviía raozione , o paííione dcll* anima j 
come oh ! ch! &c. 

EíTendo che la maggior parte deíl' efpref-
fioni úfate i o quede occafioni , fi prendono 
dalla fo!a natura, le reali interiezioni in qua-
fí tutte le lingue fono raonofiüabi. E ficco-
me tutte le Nazioni s'ateurdano in cotefte 
naturali paffioni, cosí s' accordano nei fegoi 
e nelle indicazioni di eíTc, come dell5 amo-
re , deir allegrezza 5 &c. 

Alcuni ntgano che le interiezioni fien pa
role , o una parte della Favelia, elevogliora 
rrien ítgm naturaü de' movimenti o delie 
paffioni deli 'animo; tfpreffi con querti fuo-
ni arncoiati , alcuni de' quaü gli hanno í 
bruti in comune con noi . Ma perb che que-
fte fono paffioni, e debbono efíere rapprefen-
tate nel difeorfo , quindi é che 1' intemions 
ha giulio fondamento nella natura, ed é una 
parte necefTaria de! Parlare. 

1 Greci con fondón o le loro Interiezioni 
con gli avverbj; e gli Ebrci le coníoñdona 
cogü avverbj e colle prepoftzioni , ehiaman-
doie col nome genérale di particella .• Vedi 
PARTICELLA. 

I N T E R ] M , un termine prefo dal Lat i 
no , che figmfica , nel fraftémjto; recato pri
ma in ufo popolarc dall' Imperador Cario V . 
affine di comporte i morí e tumulti della 
Gcrmania , per le innovazioni di Lutero. 

V Interim di quedo Principe fu come una 
rcgolazione e un decreto , che fí aveva da 
o líe r vare ncH' Imperio , in riguardo agli ar-
ticoli di religione allor controverfi , fin ai 
tanto che foílero deciíi da un Concilio ; c 
percib chiamafi Intcrim . 

Fu detto che l'aveííero flefo e compoílo 
due Cattolici ed un Proteík^nte ; ma perb 
che cgli inchiudeva la maggior parte delle 
doctrine e delie cerimonie Cattoliche, fe t i l 
n'eccettui quclla del Matrimonio , perrael-
fo a' Preti , e la Comunione, míniílrata ai 
Laicí futto tutte le due fpezie, i piu del P r c 
íeítanti lo rigettarono, — e que i che lo ara-
mettevano , ebbero i l foprannome d' Interi-
mi f l i , o Adiaphorijli. Sembra del redo , che 
\ Interim cgualmente difpiaceffe ad ambedu® 
í partiti , de' Protedanti, e de' Cattolici , 
Vedi ADIAPHORISTI . 

Oltrc quedo , furono fatti due altri /«> 
te r im; Puno chiamato V Interim di Lipfia ? 

M b h h % f al* 
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1'altro dai Teo.'ogi di Franconia , i quali 
negando d'accettare i due prirai , ne fccero 
un altro per sé . 

I N T E R I O R E . Vedi INTERNO , ed IN
TERNOS . 

Angolo della Figura INTERIORE . Vedi 
.ANGOLO . 

I N T E R L I N E A Z I O N E , qualche cofa 
inferirá fra due rigbe. 

I N T E R L O C U T O R I O C W / ^ , quelloche 
non decide l aCau ía , ma folamente da fcflo 
o norma a qualche materia od affare che 
vien di mezzo nella Caufa ñeflfa. 

Come quando faffi un ordine nclla Can-
celieria, scciocché 1' Attore , o colui che íi 
lagoa abbia un'intimazione , per ¡afciare i l 
poffeíío , fin che fía afcolíata la Caufa : 
Queflo ordine, non eííendo finale, chiama-
fi Interlocutorio. 

I N T E R L U C A T I O , neir Agricokura, é 
ií dibofcare una felva, o ] ' introdurvi ia lu
ce, col tagliare i rarni dcgli alberi. 

I N T E R L U D I O , un diveriimento , re
cato ful teatro, fra gii atti di un Drama, 
per trattenerc a bada gii fpettatori, mentre 
gli sítori prenden reípiro, e cambiano le lo
ro vefli &c. ovvero per dar tempo alia mu-
íazione delle fcene , e delle decorazioni . Ve
di COMMEDí A . 

Nclla Tragedia antica , i l coro cantava 
gl ' Iníerludj > per moftrare gl' intervalli fra 
gli A t t i . Vedi CORO, e ATTO . 

GT ImerlíidJ, appreffo noi , fogliono con-
jfiflere in canti , fuoni, bal l i , raoftre ca-
pricciofe e ílrane di forza e di deílrczza , 
concerti di mufica, &c. 

Ariíloíele ed Orazio dan per regola, che 
gl' Interludj conOflano in cami , forman e 
orditi folie parti principali nel Drama: Ma 
¿opo che é íiato lafciaío ií coro, gl'Interlu
dj fi fupplifcono d' ordinario con ballcnni , 
con intermeízi giocofi &c. Vedi FARSA. 

I N T E R M E D I O , quel che é fraduc. — 
S' intende comunemente dello fpazio di tem
po , feoifo da un certo punto fino ad 
tin altro . Vedi MEDIATO , PUNTO , e 
STILE. 

I N T E R M I T I E N T E , una cofa che 
ceíTa dalla fuá azione per qualche tempo ; 
i l qual tempo é chiamato Inter vallo . Vedi 
INTERVALLO. 

Cosí le febbri che celfano, e preño ritor-
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nan di nuovo , fono chiamate Intermhten-
t i , in oppofizione a quelle che fono 
ognor continúate. Vedi FEBERE, e PERIÓ
DICA . 

Cosí un polfo che dopo tante batíute (I 
ferma , o perde una battuta nel fuo debito 
tempo, é chiamato polfo intermittentc . Ve
di POLSO . 

In riguardo a queüo , é flato offervato , 
che ogni volta che lo ftomaco é moho in-
flato , o pieno di flatulenze , i l nervus o 
plexus cardiacus dee ne! fuo orifuio patir 
centrazione , ¡a quale continuandofi fino al 
cuore , occafiona ftrignimento , o pizzica-
mento ; e queflo, fecondo che é piu o me
tí o gagliardo, dee produrre od una mera in-
terrniffiane di polfo, od una rcale palpitazio-
ne dei cuore. Vedi PALPITAZIONE. 

I N T E R N O , Angoli INTER NI , fono tut-
t i gli angoli fatti dai lati di una figura reí-
t iüneare , di dentro. Vedi ANGOLO. 

La fomma di tutti gli angoli interni di 
una figura rettilineare, é eguale a tre volte 
altrettanti angoli retti quanti lati ha la fi
gura, eccetto quattro. 

In un triangolo , come K L M ( Tav. 
Geometria, fig. JO. ) gü angoli L ed M. , 
íono particoiarmente chiamati interno , ed 
cppoflo, rifpetto all'angolo efierno 1 K M , 
che é eguale ad ambedue. 

Angolo INTERNO, S' applica altresl ai due 
angoli formati tra due parallcle per raez-
zo di una linea interfecante efíe parallc
le , di qua e di la della linea interfecan
te S T . 

T a ü fono gli angoli z e d j , ed x , edr, 
( T a v . Geometría , fig. 36. ) formati tra le 
parallele O P e Q B , su ciafcun lato, cioé 
di qua e di la della linea interfecante S i o 

I due angoli interni fono íemprc cguali a 
due angoli re t t i . 

Angolo INTERNO, ed eppojlo s1 applica pa-
rimenti a' due angoli s ed y , ( Tav. Geomct. 
fig. 36.) formati da una linea che taglia due 
parallele. Vedi PARALLELA . 

Quefli fono rifpettivaraente eguali ad A 
ed u , chiamati gli angoli eflerni ed op-
pofli. 

INTERNA Affezione. Vedi AFFEXIONE . 
INTERNA Denominazione . Vedi DENO-

MINAZIONE . 
INTERNA Orccchia . Vedi ORECCHIA . 

ÍN-
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INTERNA Ortografía . Vedi ORTOGRA

FÍA . 
INTERNI M c d i . Vedi MODI . 
INTERNO Luogo. Vedi LUOGO . 
INTERNO Senfo . Vedi SENSO . 
I N T E R N O D I U M , ncüa Botánica , lo 

fpaiio tra due nodi, o giunture , del gam
bo d'una pianta; e.gr. del gambo , o de!!a 
canna di fermento, o d'altva b¡ada . Vedi 
NOCCHIO , e GAMBO. 

I N T E R Ñ U S JBracfíneüs . Vedi BRA-

INTERNUS Reflus Major Capiíis . Vedi 
RECTOS. 

INTERNOS Reclnr Minor Capitis . Vedi 
RECTOS . 

INTERNOS Cubitaus. Vedi COBÍTJEÜS . 
INTERNOS lliacus. Vedi ILIACOS. 
INTERNOS Orbittr. Vedi ORBITER . 
INTERNOS Pterygoideus . Vedi PTERYGOI-

DEOS . 
INTERNOS Vaflus. Vedi VASTOS. 
INTEROSSEI Manas , i mufcolt , che 

muovono le dita ; cosí chiamati dalla loro 
íituazione , come fendo contenuí i , inter cffa ̂  
tra gli fpazj dell' offa de! metacarpo. 

Alcuni ne contano fei , ed altri o í to . —-
Una meta liafli fra gli ípazj che qutfti o fia 
laíciano verfo la pairna della mano \ queüi 
fon chiamati interoffei interni , che proven^ 
gono o cominciano dalla parte fuperiorc cicll' 
oíTa del metacarpo attacco al carpo ; ed in-
ferendofl su i lati interni dclle prime oíTá 
deíle dita coi lumbricales , fervono come 
adduéíores digiíorum , a recar le dita ver
fo i l poilice. 

L ' a!tra meta , cioé gl ' interoffei externi , 
é contenuta nt-gií fpazj che 1' olía del Me
tacarpo lafciar.o fulla fe hiena della mano : 
queñi nafeono o cominciano dalla parte fu-
periore delle oíTa del metacarpo, attacco al 
carpo, e s'inferiícono su i lati efterni del
le prime offa delle dita: Eglino fervono co
me abduftorcs digitorura, cioé per tirare le 
dita dal poilice . Vedi Tav. Anat. ( M / o / . ) 
j % , «5. « . 2 3 . fio. 7. w>9í 50. 

INTEROSSEI Pedís, i mufeoli che movo-
no ¡e dita dei piedi; nel numero, nell'afo, 
neir origine , nell' infer/jone, íimiü affatto 
a quelli dclle mani . Vedi INTEROSSEI 
Manus. 

1 N T E R P O L A Z I O N E , un termine ufa-
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tú dai Crit icl , parlando delle opere e de' 
raanuferitti smichi , ove fi fon dappoi fat-
te alcune fpurie aggiunte , ed altera-
zioni , 

Per acceríare un' Interpolazione f i l P. Rui-
nart ci da le 5. rególe feguenti . 10. Che 
Topera fuppoüa interpoltta appaia avere tuí-
ta T antichita, cui pretende. 2. Che v i fíen 
baone prove ch'ella é (lata ¡merpolata . 3. 
Che le fuppoíle interpolazioni s' accordino o 
s'adattino z l i tm^o^ tW ínterpolatore. 4 . Che 
V interpolazioni non tocchino il fondamento 
dell' opera, non fieno troppo ftequenti, né 
intierameníe la sfigurino. 5. Che la cmta-
dazione fupplita , abbia una perfetta con-
gruenza col r eüo . 

I N T E R P O S I Z I O N E , la íituazione di un 
corpo fra due altri , cosí che li nafeonda , 
0 impedifea la loro azione. 

L'ecliííi del Solé é caufaío per V interpoff 
zione della Luna tra ilSolc, e noi ; el'eclif-
íi della Luna per i ' inter pe fizione della térra 
fra i l Solc e la Luna. Vedi ECLISSI . 

I N T E R P R E T E * , una perfona che fpie-
ga i penfieri, le parole, o gli feritti di qual-
che altro , che prima non erano intelligi-
bili . Vedi DRAGOMANO. 

* La parola interpres , fteendo Jfidoro , e 
compofla della prepofizione inter, e par
tes , perche fignifica una perfona nel meZ' 
zo tra due p a ñ i , per far cti elleno mx-
tuamente s intendano : A l t r i la dirivano 
da inter, e pra.'S , i . e. fidejuíTor; q, d. 
una perfona che fia come mallevadore tra 
abre due, le quali non s intenciono /' una 
V altva. 

V i fono (late delle gravi difpute iníorno 
ali' Interpretazione della Scrhtura : I Cat-
toHci foílengono , ch' ella appartenga alia 
Chiefa; ed aggiungono che dov' ella tace, 
fi pub anche interrogar la ragione \ ma do-
ve la Chiefa parla, non v'é altra ricerca . 
1 Proteílanti generalmente ammettono la 
ragione per i l gindice Sovrano , o per lo 
primo Interprete , abbenché alcuni di effi 
abbiano un grande riguardo ai Sinodi , ed 
altri ricorrono alio fpirito interno che cia-
feuna perfona ha per interpretarle , Lo che 
chiamafi da Bocharto ewóS'eifys T U crmfíóí-
TOÍ . Vedi SPIRITO . 

I N T E R R E G N O , Interregnum , i l tem-
po durante i l quale un trono é vacante , 

cd 
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od un regno é fenza i l capo f Vedi IN-
TERREX . 

Ne'Regni ereditarj, come 1' Inghütcr ra , 
non vi fono propriamente Intenegni . N t 
Regni elcííivi %YInttnegeni fono molió fog-
getti cd efpofti afazioni, e difordini . Nel-
la Germania, gl ' Itnperadori hanno perdura 
la maggior parte de' loro Dorainj ncl tempo 
dcgl' Intenegni. i 

I N T E R R E X , un Magidrato che gover-
na nel tempo áel\,Interregno , cioé neü'inter-
vallo tra ia morte di un Re, e l'eiezione o inau-
gurazione del fuo Succefforc . 

Quedo Magiñrato fu rtabiiito neli'antica 
Roma ,* e fu antico quanto la Citta üeíTa . 
Dopo la morte di Romulo vi fu un Interre
gno di un anno, durante i l quale i Senatoii 
furono cioícheduno interrex la loro volía , 
cinque giorni per uno. 

Dopo lo ñabilimento de' Confoli e della 
Repubblica , benché non vi foííero Re , 
rulladimeno i l nome e la funzione deli' In-
terrex fuffiüctíero : ímperocché , quando i 
Magiftrati od i Coníoli erano affenti , od 
era feguita dell' irregoiarita nclla loro ele-
zione, o avean abdicato, co&i che i Comi-
zj non íi potean tencre \ quando non fi 
volea devcnire alia creazione di un Dittato-
re , fi face va un Interrex, i i cui offizio e la 
cui autoriia dovea durare cinque giorni ; a 
capo de'qua'i faeevaíene un aitro , A l i ' In
terrex fi dclegava tutta TcUtorita Regale e 
Confolare , ed egíi adempiva a tutte le lor 
funzioni . Ei radunava i l Senato , teneva i 
Comiz j , avea cura ddl' elcziong de' Magi-
lira ti , acciocché fi faceíTc collc dovute re
góle . Per veri ta da principio non v' era i l 
coítume che i ' Interrex teneíTe i Comizj ; 
aimen non ne abbiamo eíempio neli' antica 
Storia Romana . Vedi COMITIA 

* I Patrizj foli aveano il diritto di eleggere 
un Interrex. -— Queft' ufizio- cade eolia Re
pubblica , quando grimperadori fi fecer d'ogni 
cofa Signori „ 

I N T E R R O G A R E , un atto giudiziario, 
eíeguito da un Giudsce > o Commilíario de-
putato ad tfaminare, od interrogare una par
te ; che prima da.il fuo giuramento, d'avere a 
rifpondere con verita ad ogm cofa di che fa
ja interro^ato 

I N T E R R O G A Z I O N E , una figura di ret-
torica, nclla q-uale la paíEons deli' Oraíore 
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íntroduec una cofa per via di queíTlone m 
dimaHda , per rcader la fuá verita piu. 
fpicua . 

L ' Intenogazione, é una fpezie d' apofiro-
fe che !' Orator fa verfo fe ÜcíTo ; e fi dee 
confeífare che quefla figura aggiugne firaor-
dinana vivacita , azionc e forza al D i -
ícorfo. 

INTERROGA? JONE nella Grammatica , é urí 
punto che ferve a didiriguere quclle partí 
di un dífeorfo , do ve 1' Autorc paria come fe 
faceffe dimande . La fuá forma é que fia ? Ve
di PUNTO, 

I N T E R R U Z I O N E , parlando di propor-
z ioni , di nota lo íleíío che dis'gmnzioneTf— 
Ella fi nota cosí ( : : ) e figtiifica i l rompi-
mento della ragione nel mezzo di quattro 
proporzionali disgiunte o diícrete : come 
xA.:B : : C : D ; c¡oé, come A é a B , co
sí é C a D . Vedi RACIONE , PROPOR-
Z í O N E j & C . 

INTERRUZIONE é anco una figura retto-
rica, da ve una perfona rompe o tronca il fuo 
filo o di ícorfo ali5 improvvilo , per raofirar 
quaiche paíTione. 

t I N T E R S E Z I O N E , nella Matemática , 
diceíi , quando una linea od un piano fono-
tagüati da un'alira linea o da un altró pia
no 'y ovvcro ella é i l punió o Ta linea in 
cui due linee o due piani fi tagliano i ' un 1' ai-
tro. Vedi LLNEA , e P í A N O . 

La mutua interfeziom di due pianr é una> 
linea retta . I I centro di un circolo é f 
i'/iterfeziom di due diametri » I I punto cén
trale di una figura regola re od irregoiarc di 
quattro l a t i , é i l punco ínterfezione deíle due 
diagonal!. 

G l i Equino?; fuccedono quando il Solé é 
ncl'e intcrjszioni deií 'equatore e deli' echtti-
ca . Vedi EQUINOZIO . 

INTERSPERSUM Vacuum Vedi l ' A r -
ticolo VACUUM. 

INTERSPINALESCo/Zi , i l nome di cin
que paia di piccoii ir. ufe oh , feo per ti da M» 
Cowper j c da lui cosí chiamati, a cagioa 
della lor pofizione lungo la fpina. Vedi INTER-
TRANSVERSALES . 

Han Torigine da ciafcun proceíTo doppio 
della fpina del eolio , e corrono ,dal íu-
periore, ali' appreífo di fotto , in. cui ÍOÍ24»» 
inferi t i . 

Servono per uniré o rascoflare le vert®-
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fcrc del coito; e fono fpezialmente proprj Q: 
queda parte , come quelli che hann' e Vorigine 
e 1' inferzionc in cíTa . 

1NTERSTELLARE , una parola ufata 
da alcuni Auton per addiur queiíe partí deli 
ün ivc r ío che fono fuori , e di la dal no-
ftrofiftema Solare. Vedi MONDO , UNIVER
SO, SISTEMA, &C. 

NeÜe regiom tnterjUílan u íuppone che 
fieno diverfi altri Siftemi di pianeíi , che 
movonfi attorno deüeSteile fiíTe come cea-
trí del loro moti rifpettivi : e fe é vero , 
come non é improbabüe , che ogni fiel!a 
fifla fia come un Solé per alcuni orbi abita-
bilí , che hanno i loro moti attorno d'eíTa, 
i l mondo interflellare Tara la parte infinita
mente piu grande de IT Uníverfo.. Vedi STEL-
LA , PíANETA , SOLE , &C. 

I N T E R T R A N S V E R S A L E S Coll i , certí 
mufcoli tra i proceiTi transverft delle verte
bre del eolio; che fervono per diverfi mo
t i deHa tefta : dell' iftetTa grandezza e fi
gura che gl ' interfpinaleí , ed offervati dall 
Kleflb Autore . Vedi INTERSPINALES . Philof. 
Tranf. n. 251. p. 131. 

_ I N T E R V A L L Ó *, la diftanza o lo fpa-
zio tra due e íhemi , oneitempo, o nel luo-
go. Vedi D r s T A N Z A . 

* La parola e Latina, Intervaüam , che 
fecondo Ifidoro fignifica lo fpazio ínter 
foflam & murum. rfltri notano, che i 
pal i , od ¡ p-Ueri , cacciati nel 'terreno ne-
gli-antichi antemurali Remaní , eran chia-
tnati Valia , egf ¿ntcrftizj od ilvuoto tra 
c j j i , ínter-valía . 

Angola delf I N T E R v A L L O . Vedi A N-
C O L O . 

Lucido INTER VALLO . Vedi LUCIDO. 
INTERVALLO nella M u fie a , la difíerenza 

tra due fuoni , riguardo all' acuío ed al 
grave ; o quello fpazio iramaginario , ter-
minato da duc fuoni, che neli' acutezza , 
o gravita d i f í e r i f eonoVed i SUONO , GRA
VITA' , &c. 

Quando due o piü fuoni vengono para-
gonati in quefta relazione , egüno fono o 
cguali o ineguali nel grado di voce , o 
íuono: Quelli che fono eguali, fono chia-
mati unifoni, I'uno rifpetto aU'altro , come 
aventi una fola voce; gli aliri , eííendo in 
ddUnza i ' un dall'ahro , coilituifcono quel 
che chiamafi intervallo in mufica ; ch' é pro-
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priaraeníc la difianza nella voce o ocl tuo-
no tra fuoni. 1 

Gl ' Inter valí i fono d i f i in t i , in femplice, e 
compojio. 

INTERVALLO femplice , é quello fenza 
par í i , o divifione : tali fono i'ottava , e tut-
t i quelli che fono dentro d'eífa ; come la fe-
conda , la terza , la quaría , la feíta, e la fet-
tima , con le lor varietk, 

INTERVALLO compojio , confia di diveríx • 
inter valí i minori : tali fono tutt i quelli pi& 
grandi che Tottava ; come la nona , la deci
ma , l'undecima , la duodécima &c. colle loe 
varieta. VediOTTAVA. 

Ma quefta diftinzione , é da offervare 9 
che riguarda fol ta pratiea, perché realmen
te non vi é cofa tale, quaí dir fí poíía ín
ter v M o minimo . I n oltre , per un interval
lo femplice non s'intende qui il minimo ira 
pratica, ma quello che quand' anche foffe 
eguale a due o piu minori che fono in ufo, 
nulladimeno quando vogliafi fare che uní 
íuono movaíi fin la , andando iu su o in 
gm , fempre fi paila immediatamcnts da 
uno de' fuoi termini all ' a i tro . —Quello poi 
che intendefi per intervallo compojio , fark 
quindi manifelihTimo : Egli é infaíti o 
quello j i cui termini in pratica fí piglian» 
in fuccefiione immediata ; o quello dove 
i l íuono fi fa alzare e cade re da uno all* 
altro, toccando qualchc grado intermedio ; 
cosí che 1'intero diventa una compufizio-
ne di tutt i gl ' intervalíi da un efirerao all9 
altro. 

N o i qui chiamiamo un intervallo fempli
ce quello che gli antichi chiamavano un 
diaftema , ed i l compojio era da lor chia-
mato fiftema . Vedi DIASTEMA , e SI
STEMA . 

Ciafcuno di quefii ha delle differenze ; 
anche deli' intervallo femplice ve n' ha alcu
ni maggiori, ed altri minori : ma fono fem
pre diícordanze. Degl' Intervalíi compojii , 
le diííerenze fono altrc concordanze, ed al-
tre diícordanze . Gl i unifoni , é chiaro , 
che non poífono a ve re varieta alcuna ; i m -
perocché dove non v' é difíerenza , come 
neli' unifonanza , che procede da una rela
zione d' eguaiita , é manifeíio non efícrvi 
diüinzione: Gl i unifoni adunque fono tutt i 
concordanze. Ma un intervallo, che dipende 
da una difíerenza di vece, o fondato fopra 

una 
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una relaxione d'inegualita, ammette varíe-
tía.; c cosí i tcrmini di ciafcun intervallo , 
giufla la lor particolare rdazione o diffe-
renza, fanno o concordanza o diícordanza . 
Alcuni per vcrita hanno riftretta la voce 
concordanza agV intervallt , facendo ch' eila 
inchiuda una differcnza nella voce : ma 
queíl' é dctto in aria ; imperocché figniñ-
cando la voce concordanza una convenien-
za o concinnita di fuoni , ella é certamente 
applicabile agli unifoni nel primo grado . 
E' chiaro , che gl' intsrvalli difFerir poflfono 
nella magnitudine , e vi pub eflfere una va-
rieta infinita , fecondo i gradi poffibili del-
Ja voce, o del tuono; imperocché non vi é 
cosí grande o cosí piccola differenza , che 
non fe ne poffa concepire una maggiore , 
0 minore . Ex vero pero , che in riguardo 
alia pratica , vi fon d e ' l i m i t i , cioé i piu pic-
coli ed i piu grandi intervalli, de' quai fon giu-
dici le noílre orecchie , e che anualmen
te pub la voce , o 1' inftrumento produr-
re . Vedi UNISONO , e CONCORDAN
ZA , &c. 

I gradi del tuono o della voce fono pro-
porzionali ai numeri di vibrazioni del cor-
po fonoro in un dato tempo , o alia velo-
cita de' loro corfi e ricorfi . — Ora queíte 
diírcren7 6 nella voce coftituifeono , come 
gik fi é detto , gl' intervalli nella Muíica ; 
queüi adunque eííerdebbono maggiori o m i -
nor i , come lo fon le difFerenze ; e lalorquan-
tita é appunto i l foggetto della parte Mate
mática della Mufica . 

Coiefli intervalli non fi mifurano neüe 
fempiiei diíferenze , o ragioni aritmetiche 
de'numeri efponenti le lunghezzc o le v i 
brazioni , ma odie loro ragioni geometri-
che i cosí che 1' ifleflo intervallo dipende 
dalla ñcíTa ragione geométrica , e vice ver' 
fa . E1 da oíTeivar nulladimeno , che nel 
comparare V egualita ác^V intervalli , le ra
gioni che gli efprimono debbon tutt ' efferc 
di una fpezie ; altrimenti ne feguirebbe 
queü'aííurdita , che i medefími due fuoni 
facciano intervalli differenti. •—> Defcrivere 
1 metodi particolari di mifurare i ' inegua-
lita degl'/«/É'm?///, farcbbe troppo tediofo : 
quefia fola regola fi pub oíTervare , che , 
per determinare in genere, quali di due o 
piíi intervalli fieno i maí í i ra i , fi prendano 
tutte le ragioni come proprie frazioni, e la 
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mínima o piíj piccola rrazione fara i l maffi-
mo intervallo. 

Gli antichi erano in eüremo divifi fra 
loro intorno alia maniera di mifurare gl' 
intervalli. '—- Pitagora , ed i fuoi feguaci ! i 
mi fu ra va no con le ragioni de'numen . Sup-
ponevano, le diíferenze di gravita, ed'acu-
tezza , dipendere dalle differenti velocitadi 
del moto che cagiona i l fuonp ; e pero 
conchiudevano, che fol íi potean aecurata-
mentc mifurare con le rag'oni di cotefle 
velocita . Le quai ragioni, dicefi, che fie-
no prima fíate i n ve (liga te da Pittagora, in 
occafione del fuo paíTar attacco aU'officina di 
un fabbro, ed avere oífervata una concor
danza tra i fuoni de' martelii percuzienti 
1' incudine. 

Ariflofleno vi fí oppofe . Ei giudicava , 
che la ragione e le matematiche non avef-
fer qui niente che fare, e che i l fenfo era 
i l foio giudice nel cafo; quelle eflendo trop
po f o t t i l i , e percib inette per Tufo, e per 
la pratica. Ei determinava pertanto l 'otta-
va , la quinta e laquarta, che fono le piíi 
fempiiei concordanze , con l'orecchia ; e 
dalla differenza della quarta e della quin
t a , indagava od efplorava i l tuono ; fiabi-
lita la quale una volta per fempre come 1' 
intervallo, di cui potea giudicar i'orecchia, 
ei pretefe di mifurare ogni intervallo mer-
cé di varié addizioni e fottrazioni, fatte di 
queí le , Tuna coli 'altra. Maqueflo método 
é molto inaecurato. 

Tolomeo ha tenuta la firada di mezzo 
fra le due : Trova difettofa Tuna, perché 
rinunzia alia ragione; el 'a l t ra perché efclu^ 
de ¡1 fenfo ; e fa vedere come quefli due 
metodi della ragione e del fenfo mutuamen
te fi sjutino e giovino i 'un l'altro in tal 
materia. Vedi TUONO, MÚSICA, CANO-
NE , &c . 

Concinni INTERVALLI. Vedi CONCINNI, 
Viminuito INTERVALLO. Vedi D I M I 

NUÍ T o . 
Armónico INTERVALLO . Vedi ARMÓ

NICO . 
I N T E R Z A T O , nell' Araldica , dinota 

lo feudo divifo per qualcuna delle linee di 
fpartizione , in tre parti eguali , di dif
ferenti colorí , o metalli . Vedi INQUAR-
TARE . 

Se la teña e la bafe fono del medefimo 
co-
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colore, quando lo feudo é divifo per faícla, 
fi blaíbna con cfpriraere ¡l colore , e men-
zionare la fafeia ; altriraenti , fi dice , egli 
é interzato tn fafeia , e fi nomina cialcun 
de' colorí; o interzato in palo, fe é cosí lo 
feudo divifo in palo. 

I N T E S T A T O , una perfona che muorc 
fenza aver íatío un Teaamento . Vedi 
TESTAMENTO. . . , 

Un erede ab intejiato é una períona ene 
credita una facolta per qualche ahro dir¡£-
to che non é quel di un teftatnento. Ve
di AB INTESTATO . 

V i fu un tempo in cui coloro che mori-
vano intejiati , venivano riputati infami, e 
maladetti \ forfe perché i Canoni di diverfi 
Conciij ingiugneano ad ognuno 11 lafeiare 
una parte de1 fuoi beni ( e Matteo Parifio di
ce, almeno una decima parte) alia Chiefa , 
per falute dell'anima fuá, che colui il qua-
je avea rrafeurato di far t eñamen to , e di 
lafeiare alia Chiefa queíio legato , ripuía-
vafi avere abbandonata , ed arrifehiata . — 
Diverfi Conciij impofero ai Sacerdoti di fol-
lecitare le perfooe moribonde ad eflfere cor-
tefi e caritatevoli verfo le Chiefe , e cib íi 
facea con tanta ferieta cd infiftenza , che 
venivan negare F afioluzione e la Comunio-
ne a quelli che non fi lafeiavano perfuade-
re ; e fi giunfe a non far difícrenza tra 
qucüi inteflati , e gli uccifori di fe fieífi ; 
e fi negava agli uni e agli altri egualraen-
te la fepoltura Criftiana. — Du Cange ag-
giugne , che a tut t i quelli che morivano 
íenza aííoluzione , fenza ricevere i ! Viat i -

e fenza lafeiare limofine alia Chiefa . co 
( eziandio fe morivano all' improvvifo ) veni
vano i loro beni confifcaíi, all ' ufo della Chie
fa, del Vefcovo, &c. 

Nella legge Inglefe v i fono due fpezie d' 
Inteflati: gli uni de faílo ; cioé quelli che 
non fao teílamento alcuno; gli altri de j u 
re , chiamati pur quafi inteflati, cioé qüellí 
che fauno un teflamento, raa nullo e infuf-
í i íkntc , o perché gü efecuíori ricufano l'at-
t o , o per qualche alíra cagione : nel qual 
cafo fon giudicati moriré come ab intejiato > 
O quafi inteflati. 

I N T E S T I N I , INTESTINA, nelí5 Anato
mía , le hudella; fon quelle parti cave , 
xnembranofe, cilindriche , eñefe dal deliro 
cr iñzio dcllo flomaco all'anus , per mezzo 
áslle quali é portato il ¿hilo alie lattee , e 
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fon ev'acuatí gü eferementi. Vedi VISCERA, 
CHILO, CHILIFICAZIONE , &c. 

Pare che gV inteftini altro non fieno che 
una continuazionedello íiomaco ; come quel
l i , che conftano dell' ifieflb numero di tu-
niche, e fono fabbricati alia fleífa maniera; 
eglino fi protendono o prolungano per va
rié circonvoluzioni cd infleñioni fin all' ano , 
per cui fcaricano la parte eferementizia de* 
lor contenuti, fuori dal corpo . Vedi Sro-
MACO, &c. 

Quando fon feparati dal mefenterio , a cui 
flan per dilungo conneffi , la loro lunghez-
za é alfa i grande ; ordinariamente circa fe i 
val te altrettanto lunghi , qaanío alta é la 
perfona. E beoché paia che fieno meramen
te un continúalo canale o fiftula , pur a ca-
gione che ín diverfe parti la lor magnttudi-
ne , figura, e groffezza variano , e' fi d ivi -
dono generalmente nc' craffi , e ne' tenai , 
0 piccioli ; e quefii di nuovo fono fubdiviü 
in tre ; i ere piccioli fono chiamati duods-
num, jejunum, cd tleum ; ed i íre craíh , 
ccecum s colon, e reílum . 

Hacino t u t t i , in comune , una fpezie di 
moto vermiculare , che principiando dallo 
ftomaco, fi propaga verfo all' ingiü , ed é 
ch i a mato i l moto periflaltico . Per facilitare 
i l quaie , c' fono generalmente lubricati con 
molro graíío , in ifoezialita i craffi , la cui 
fuperfizie eíTendo alquanto piu ineguale , ed 
1 contenuti loro eííendo meno ñuidichequei 
de' tenui, ne hann'un poco piu dibifogno, 
per renderli piu fácilmente sdrucciolevoli. 
Vedi Tav. Anat. (Splanch.) fig. 3. Utt. n n 
fig. 6. l i t . a . b .c .fig. j . d . e . Vedi anco PE
RISTÁLTICO . 

INTESTINA Tenuia, le badella gentili , o 
picciole. — I I primo é ch i a mato duodenum, 
e fi ílende dal deftro orifizio dello flomaco, 
fin alie vertebre della fchiena ful lato fini-
flro, dove al primo angolo fatto dagi' inte -

j l i n i , ei termina , lo che é circa dodici 
pollici ; dalla qual mi fu ra fembra aver egli 
prefo il fuo oorae . Quefla mifura tuttavoí-
ta non é per niente efatta, perocché com-
patata troppo largamente. In queflo budcl-
lo fi vuotano i l duteo feileo o bilario , e it 
dutío pancreático, e i lor diverfi liquori íi 
mefehiano col chilo. Vedi DUODENUM. 

L ' inteflino che viene sppreífo , é i ! je* 
junum , cosí detto , perché generalmente 
uovafi pik vuoto degli altri ; i l che pub 

l i l i ve» 
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venir caufato parte daüa fluidita del chilo, 
che é maggiore in queíl' inteftino , che in 
al tro di queíl i che lo feguono ; e parte per 
la fuá capacita , effendo un po' piu grande 
che quelia del duodenum , e perb gli da 
un paííaggio piu libero; e forfe anche 1'Ír
ritamente di quefto budelio per P acrimonia 
dtüa bile, che fi fcarica negl'Intejiint , un 
poco avanti i l principio di quefio budelio, 
contribuir pub ad accelerare il paííaggio de' 
contenuti . Ad ogni modo , parrebbe íuffi-
cientémeme , che per lo gran numero di 
lattee , onde 'abbonda queíio budelio piu 
che verun aliro , la difcefa de'contenuti , 
che qui fono privati de He lor partí piu flui-
de, foffe nel reüo piu pigra e piu lenta , 
a cagione deila lor grande confiftenza . 
Queíí ' inteflino oceupa quafi tutta la regió
se ombiiieale, e la fuá lunghezza general
mente fi computa effere circa la larghezza 
di dodici o tredici m a n í . 

L ' Ileum , che é i l terzo intejlino , é fi-
tuato di fotto all 'ombiiico, ed empie g lMl j , 
i l ia , coile fue numerofe pieghe e convolu-
xioni . — Egli é i l piu lungo di tutti gl ' 
inteflini , ftimato efTcre lungo piu di venti 
man i : Ma queíle ílime fono un po' arbitra 
m , perché non han bene ítabilito concor
demente gli Anatomicí , dove t t rmini il je-
junum , o dove principii l ' i l i u m , ncd é fa-
cile o neceffario i l farlo. •—• In ambedue , 
cioé in querto e nel precedente IntefifhoViji-
terior túnica é molto corrugata , le cui la-
íche pliche s'é creduto che facciano a un di 
preíío F ufízio di valvule , e pero fono da 
aicuni Autori chiamate valvnU conniventes y 
che fon fórmate únicamente , come nel lo üo-
maco, dair eííere i 'interior túnica piü gran
de che la cíleriore. 

INTESTINA Crajfa , le budella groffe . —-
I I primo intefiino crajjo é chiarnato címíflí / 
egli ha un' inferzione laterale lícíf cílremi-

' ta fuperiore del colon , e non é perforaío 
nell* altra fuá cílremita , ma vi &' attiene 
péndulo come i i dito di un guamo , ed, é 
circa tre o quattro pollici lungo. I I vero, 
ufo di queíla parte non é ancora determi-
nato, ed alcuni degii ult imi Anatomicí han-
po penfato- che anche i l fuo nomc fia fal
lo , mentre non accordano che queíli fia. 
i l ccectim deg'i antichi, .chv eglino s' imma-
ginarono efíere quella craffa e globofa par
te del colon j che iincn:diaíameiue é appe-
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fa all ' ileum ; e perci?) han dato a queüa 
parte ii nome di appendicula vermiformis 
Queño ccecum, o quell' appendix, é propor-
zionaimente piu groflb ne' fanciulli che ne-
gli adult i , ed in molti altri animali anche 
piu piccolo che negli uomini j ed é , neU' 
eílremita imperforata , leggiermente con-
nelTo ah' arnione , o rene dtílro . Vedi 
CCECUM . 

DcgV Inteflint craffi , quello che viene ap-
prcííb, é i l colon , i l piu grande ed i l piíi 
capace di tutt i . Comincia dal ccecum , cd 
é con quello conncíío al deliro arnione . 
Di la con un corfo tortuofo procede verfo 
i l f tgaío, dove aile volte unito alia vefei-
ca fellea, é da quefla tinto di giailo . Dal 
fegato , ei corre a traverfo fotto i l fondo 
dello ftomaco , dove per fottüiííime mem-
brane fia attaccato alia railza, e cammina 
fopra il íinifiro arnione , dove la fuá ca
vila é talor molió ri í tretta, e diícendendo 
cosí al fondo dell'cs i leum, e da di la r i -
tornando alia parte fuperiore deli' os fa-
crum, ed ivi facendo la figura di un cir-
confleíTo, termina nel reftum. — AH' Lo* 
grefifo dell' ileum in queíV intejlino é poíla 
una válvula , formara dalla produzione od 
eílenfione dell'interior túnica dcli' ileum ; 
che, come i l dito di un guanto, quando la 
fuá eftrcmita é recifa , ña liberamente pén
dula nella cavita del colon , col qual mez-
20 ella íerma i l ritorno degii eferementi , 
a bbe n che qualche volta , come nelíe inver-
fioni del moto perifialtico , ella non fia 
fufficiente per un tal ufo . Egli ha molte 
celiula? , o, quafi cavita drfíinte , fórmate 
dalla coartazione dell' intefiino per mezzo 
di due ligaraentí , o fafci di fibre carnee 
membranofe , larghí circa mezzo dito , cia-
feuno fiendendofi a dilungo su i ' una o. fui! 
altra parte dell'intefiino , oppofiamente 1* 
un alTal t ro , per tutta la di m lunghezza; 
e , quafi cingendolo a certe difianze , cosí 
che lo fa raílomigliarc al vafe di vetro det-
to íncorporator, che s' adopra ne! meíchia-
re 1' olio e 1' aceto . —- L ' ultimo degl' intejli-
ni é i l reclum r che arriva dal Tos facruai 
fino al 1' ano, ed é piano. , fenza celie . E 
Ürettaraente imito-all'ofiTa, facrum: e cocey-
gis y per mezzo del peritoneo , e negü uo
mini al eolio delta vefeica. orinaría , nelie 
dor.ne alia vagina uteri , a cui é forterfleu» 
te conneíío per vía di una foíhnza merss-
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branofa . Queíla foílanza della vagina , e 
i ' intejiim fono a gran pena tliílinguibili i 
un dalT alero . La lunghezza di queíl /«• 
teflino é ordinariamente circa H jaJgQ. di 
una mano e mezza, e la fuá capacita circa 
la groíTezza di tre dita ; U ^ eítremita 

cioé l'anus , é guernita di tre 
mufcoli , cioé áé \o fphinÜer mu^ edue/fw-
tares ani , quai vedi. 

V i é puré negl' intejiim un gran numero 
di glandute, che, ncgü inteflini tenui , fon 
raccolte ed agglomerate , quafi come grap-
po!i . Tn querti inteflini elleno fon piccioie, 
e difficilmente offervabili, fe non lo agevo-
laíTe la loro coacervazione . Ma negl' inte
j i i m crajji elleno fono molto piu grandi , 
non raccolte o coacérvate come V altre , 
ma difperfe ; e , quantunque numero fe , 
vengono foíto la denominazione di glandu• 
lee fcli tari t . Qucíte glanclule fcaricano un 
liquore negl' inte/iini, fe ordinariamente per 
altro fine od ufo che per la lubricazione de-
gl' in te l l in i , e per diluiré o feiogliere i lor 
contenuti , e' non é ben certa ; quantun
que paja che da quefte fi faccia ¡a piu gran 
parte dello fcarico , che frequentcmente of-
ferviamo o ne' fluífi ftraordinarj, odopoam-
minidrati i catartici. 

G l ' inte/iini, in genérale , fon provee!uti 
di fangue dalle arterie mefenteriche , i l 
quale é reftituito per le vene raefaraiche : 
ma i l duodenum riceve un ramo di un' ar
teria dalla celiaca , che é chiamata duode
na ; a cui corrifponde una vena delT ifleffo 
nome , che parimenti riporra i i fangue alia 
vena porta; i l r t d u m ne riceve dell' altre, 
che fono chiamate hamonhoides ; V interna 
dalla mefenterica inferiere , e 1' edema dall' 
ipogaílrica, alie quaii vi fon vene corrifpon-
denti del medefimo nome, che purfen van-
no alia porta . Quefti vafi diftribuifeono 
per gl ' inteflini molriffime ramificazioni, e 
fono fpeffo diverfificati ne' diverfi foggetti 
della medefima fpezic ; molto raeno poi íi 
puo far fondo o determinarfi ful l ' apparen-
za uniforme in aniraali di fpczie diíFcren-
t i . Alcuni de' nervi degi' Inteflini vengono 
da quelli dello ftomaco, ed alcuni dal ple
xos magnus mefentericus , che diftribuifee 
de' rami a tut t i gl' inteflini . Gi l altri/v.afi 
degl' inteflini fono i ' iymphceduaus, e 'le ve-
HÍB Ia8:e^'. ' - ' 

INTESTINO Moto , que! cambiamento di 

luogo che fi trova fra le particelie compo-
nent i , delle quali confia una mafia od un 
corpo. Vedi MOTO, e PARTICELLA . 

I Cartefiani fuppongono un moto intefilno 
continuo, eflfenziale alia fluidita. Vedi FLUI
DO , e FLLTIDITAV . 

E' certo, che, eííendo gli attrattivi cor-
pufcoli di un fluido elaüici , neceífariamen-
te debbon produrre un moto inteflino ; cioé 
un moto viíibiie , od un cambiamento di 
luogo trá le partí minute di un tal. fluido; 
e quedo , msggior o minore , fecondo i gra-
di della loro elaíHcita, e delle forze attrat-
tive . Imperocché due particelie elaítiché 
dopo d'efleríi unite , fi fiaccheranno V una 
dall' alíra ( aflraendo dalla reílfienza del 
raezzo ) coíl' ifteíTo grado di velocita coa 
cui s 'unirono: Ma quando nello ípiccarfi 
indietro 1' une dall'altre , s' avvicinano ad 
altre particelie , la ¡oro velocita far a ac-
crefeiuta . Vedi ELASTICIT¿0 , e FERMEN-
TAZIONE , 

INTESTINA Guerra . Vedi I ' Articold 
GUERRA . 

I N T í E R I , ne l l 'Ar i tmét ica , dinota nu-
raeri tdtaü , o coníradifíinti da'rotti , o fra-
z ion i . Vedi NUMERO, e FRAZIONE. 

Gl ' intieri fi poíTon definiré , numeri i 
quali riferifeonfi all ' unita, come un tutto a 
una parte . Vedi UNITA1 . 

I N T R A N S I T I V I Verbi, nelia Gramma-
tica, quelli i ' azion de' quali non tranfit, cioé 
non paíía in un oggetto, o foggetto . Vedi 
VE REÍ Neutr i . 

I N T K E C C I A T U R A , nell' Architetm-
ra , una fpezie di gruppo o d' ornamento , 
che confia di due l i í le , o filetti variamente 
intrecciati, o teííuti ; e che feorrono a di-
flanze parallele, eguali alia loro larghezza . 
«— Vedi Tav. Archit. fig. 5 5. 

Una coridizione neccííaria di quefie intrec' 
ciature, fi é , che ogni ritorno , e ogni i n -
terfezione fieno ad angoli retti . Quefio é 
cosí indifpenfabüe , che altrimenti non v i 
farebbe bellczza in queíl' ornamen-to ; ma di-
venterebbe afFatto Gót ico . 

Qualche volta V intrecciatura confia di un 
femplice Filetto; che, fe é ben condotto , 
fi pub far empire i l fuo fpazio efiremamen-
te bene. 

G ' i antichi facevano grand' ufo delle 
trecciature: i luoghi a'quali principalmente 
s' applicavano , ersno i membri eguali , 

l i i i 2 piat-
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piatti come 1c facce della corona, c 1c fa-
fce delle cornici ; fotto i foffitt i , &c . su i 
plinthi delle bafí, &c. 

I N T R E C C I O , INTRIGO, che i Francefi 
chiamano Intrigue* , una complicazione di 
eventi , o di circoftanze che occorrono in 
un sífare, c che imbararzano leperfoneche 
v i fono intercíTatc. 

* La parola Intr igue, e formata dal La
tino intricare; che jecondo Nonio, viene 
da tríese , viluppi ; e quefia dal Greco 
rpiXes 9 capelli ¡ quod pullos gallináceos 
involvant & impediant capil l i . Laqual 
congettura viene accettata da Tripaut , 
che vuele che la voce intrigue primaria
mente e proprimiente s1 intenda de polla-
Jlr i ) che hanno i loro piedi inviluppa-
t i nel pelo ; e fi derivi dal Greco tv 3 e 
5/3íi; , capello. 

INTRECCIO, O Intrico) piu particolarmen-
te s'adopra per fignificare 11 viluppo, i 1 no
do, i l gruppo di un Drama , di un'Opera 
teatrale, e di un romanzo; o quel punto , 
ín cui fono piu intricati i principali carat-
t e r i , per 1'artificio e per l'oppofizíone di 
certe perfone, e per lo fventurato fuccede-
re di alcuni eventi &c . Vedi NODO , e 
GRUPPO . 

I n una Tragedia, ín una Commedia, o 
un Poema épico, v i fono fempre due dife-
g n i ; i l primo e principale é quello dell'Eroe 
deir Opera \ i l fecondo contiene i difegni 
di tutt i quelli che fe gli oppongono. Que-
fle cagioni oppofie produeono oppofti efFet-
t i ; cioé gli sforzi dell' Eroe per Tefecuzio-
ne del fuo difegno, e gli sforzi di quelli che 
lo attraverfano . Siccome queííe cagioni e que-
ñi difegni fono i l principio dell'azione , cosí 
coteíli sforzi fono il mezzo , e forrnano un 
gruppo, o una difficolta, che chiamafí I n 
treccio , o Intrigo, e che fa la parte piu gran
de del Poema. Egli dura tanto tempoquan-
ío la mente del Lettore o dell' Uditore fia 
íbfpefa intorno all' efíto di quegii oppofti 
sforzi; lo fciogliraento , o l a cataftrofe co-
mincia, quando i l viluppo o nodo comin-
cia a disvilupparíi, e le difficoha e i dub-
bj a rimoverfi . Vedi AZIONE , FAVOLA, 
&c. 
, VIntrecch, o i l gruppo dell' Iliacle é dop-

p io ; i l primo comprende i ! combattimento 
di tre giorni , in affenza d ' A c h i l k , e con-

per una parte, nella refiftenza d'Aga-
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ractinone e de'Greci ; e per l 'a l t ra , nell* 
ineforabil tempra d' Achilic . La morte di 
Patroclo dicifera o fpiana quefto viluppo, e 
fa principiare i l fecondo. Achille rifolve di 
vendicarfí , ma Ettorc fi oppone al fuo dife* 
gno; e cib forma i l fecondo intreccio , ch« 
é la battaglia dell'ultimo giorno. 

Nell'Eneide vi fono pur due viluppi , o 
intrecci : i l primo é comprefo nel viaggio , 
e nell' approdo di Enea in Italia ; i l fecondo 
nel fuo ftabilimento cola. L'oppofizione da 
lui incontrata per parte diGiunone, in tut-
te e due quefte intraprefe , forma i l vilup
po, o 1' intreccio . 

Quanto alia fcelta dell' intreccio , cd alia 
maniera di fvilupparlo, o di fcioglierlo , h 
certo , che 1'un e 1'altra dee nafcere natu
ralmente dal fondo e dal foggetto del poe
ma . •— Bofsu ci da tre maniere di formare 
1'intreccio e i l gruppo di un poema; la pri
ma fi é quella che gia mentovammo; la (e-
conda, é prefa dalla favola e dal difegno del 
Poeta; nella terza, V intreccio , o i l gruppo 
é cosí ordito, che lo feioglimento ne feguc 
da cífo naturalmente o in confeguenza . Ve
di CATÁSTROFE, SCOPRTMENTO, &C. 

I N T R I N S E C O , un termine applicato ai 
valori , alie proprieta, &c. interne, reali , 
e genuine, di una cofa; in oppofizione ai 
loro efirinfeci , apparenti , o popolari valo
r i , &c . Vedi ESTRINSECO. Vedi pur SER-
VIGÍO, VALORE, &c. 

I N T R O N A T I , i l nome di un' Acca-
demia a Siena in Italia . Vedi ACCADE-
MIA . 

I membri di queíl 'Academia fi contenta-
rono, nella lor prilma Inftituzione , di por 
le fei brevi leggi feguenti: I o . Pregare. 2o. 
Studiare. 30. Star allegri. 40. Non ofFende-
dere alcuno. 50. Non credere troppo legger-
mente. 6o. Laíciar diré i l Mondo. 

I N T R U S I O N E * , nella Legge Canóni
ca , fignifica i l godimento di un Benefizio, 
o 1' efercizio di una carica , fenza avervi 
buon o legittimo t i to lo . 

* La parola e derivata dal Latino intru-
dere , cacciar con forza , o entrare per 
forza. 

V Intrujione inabilita la perfona a tenere 
per fempre un Beneficio. 

I N V A L I D O , una perfona ferita, muti
lara, o reía inabiie all'azione per Teta . Ve
di VETERANO. 

AChel -
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A Chelfea e Greenwich vi fonodegll ofpi-

tali magnifici, o piü tofto de' Collegj, edi-
ficati per ricevcre ed accomodare ¿VJfivalt* 
d i , ed i foldati e marinari, logorati, e refi 
inetti al fervigio. Vedi COLLEGIO ; e Os-
PITALE. _ 

I N V E N T A R I O , nelia Legge , un Cata
logo , od un repertorio ordinatamente fat-
10°- di tutti i ben¡ di un dcfonto , ü imat i 
da' quattro o piu uomini di crédito , che 
ogni efecutore o amminiílratore é obbligato 
ad cfíbire all'Ordinario quando quefti glie l1 
in t ima. Vedi AMMINISTRATORE . 

L5 ufo dell' Inventario é prefo dalla Leg
ge Civiie ; imperocché dovc per la legge 
degli antichi Roraani l'crede era obbligato 
a foddisfare tut t i i debiti del teftatore i per 
lo che , 1' eredita diventava alie volte piíi 
toño pregiudiziale che vantaggiofa : per 
ovviare a queft' inconveniente, Giuftinia-
no ordinb che s' egli aveffe prima efibito 
un vero inventario di tut t i gli effetti del Te-
flatore, egli non doveffe foggiacere a mag-
gior pefo di quel che era i l valore dell' J»« 
ventario . 

I N V E N Z I O N E , dinota l 'atto di trova
re una cofa nueva ; od anche fi prende per 
la cofa fleíía cosí trovata. 

Diciam perb, V invenzione della Polvere, 
della Stampa, &c. —L'alcova é nn* inven
zione moderna, che debbefi ai Mor i . Vedi 
ALCOVA. — G l i ordini Dór ico , Jónico , e 
Corintio fono d' invenzione GÍCCA ; i l Tofca-
no ed i l Compofito d' invenzione Lat ina. 
Vedi ORDINE, e COLONNA . 

Janfon ab Almeioveen ha feritto unOno-
mafticon delle invenzioni, dove fono indica-
t i , con ordine alfabético , i nomi degl' I n 
venten , ed i l tempo , i l luogo &c. dove 
furono fatte. — Pancirollo ha un Trattato 
deile antiche invenzioni che fi fon perdute , 
c delle da nuovo fatte ; Polidoro Vergilio 
ha pubblicato altrcsí oíto Libri De Rerum 
Inventoribus. 

INVENZIONE , fi piglia ancora per la 
feoperta di una cofa nafeofla . Vedi Sco-
PERTA. 

La Chiefa celebra una fefta ai 4 di Mag-
gio, fotto i l titolo ü Invenzione della San
ta Croce. Vedi CROCE . 

INVENZIONE, íignifica puré la fottigliez-
za o acutezza di mente , o non so che di 
peculiaie nell' ingegao ¿i un uomo , che 
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lo guida alia feoperta di cofe nuove . < 
Nel qual fenfo diciamo, un uomo d' in
venzione : Wolfio ha fatto alcuni Saggi, per 
un' arte d' invenzione. 

INVENZIONE, nella rettorica, íignifica 5 
refeogitare, e fcegliere gli argomenti, che 
TOratorc debbe ufare per provare i l fuo i n 
tento, o per moveré le paífioni dc'íuoi udt-
t o r i . Vedi ARGOMENTO . 

Vinvenzione, fecondo Cicerone, é la par
te principale deli'Oratoria : Egli ha fcrittí 
quattro libri de Inventione , de* quai ce nc 
fon reñati duc fo l i . 

Q}ití!t2L invenzione degli Oratori non pub, 
fecondo Bacone , efTere propriamente chia-
mata invenzione: inventare, é feoprire cofe 
non ancor note, e non é raccogliere, orav-
vivare quelle che '1 fono : laddovc i* ufizio 
di queña invenzione rettorica, é folamente 
trafcegliere dal fondo di cognizioni aecu-
mulate nell' intelietto , que' capi che fann* 
a propofito. 

I I medefimo Autore divide quefia facoltai 
áúVinvenzione in due parti , Tuna tópica , 
l 'altra promptuaria ; la prima addita i l rao-
do con cui abbiam da inculcar 1'argomen
to ; 1' altra prepara e difpone le cofe , delle 
quali fpeflfo abbiam meftierí, nella mente. 

INVENZIONE, nella Poefia, s'applicaa tut-
to quello che i l Poeta aggiugne alia ñoria 
del foggetto che ha fceito; ed al nuovo af-
petto o giro che gli da. Vedi POESÍA , FA
VO LA , AZIONE , &c. 

INVENZIONE nella Pi t tura, é la fccltache 
fa i l pittore degli oggetti che han da entra
re nella compofizione della fuá opera. Vedi 
PITTURA . 

M . Felibien dk i l neme genérale d' I n 
venzione ad ogni cofa che dipende dal genio» 
del pittore, come ali'ordinanza, alia difpo-
fizione del foggetto , ed anche al foggetto 
íleffb , quando é nuovo . 

I n un aiíro luogo qucíF Autore diftinguc 
V invenzione in due fpczie ; vale a d i r é , in 
quclla che immediatamente forge dallo ípi-
rito del pittore; e quella ch' egli prende da 
qualche al tro. La prima é quando egli in 
venta i l foggetto; e la feconda , quando ct 
lo prende dalla fioria, dalla favo la &c. 

De Piles, oíTerva, che Vinvenzione é dif-
ferente dalla difpofizione , e che quefte duc 
cofe infieme formano la compofizione : im
perocché dopo d' avsr fatta una buona fcel-

ta 
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ta di oggetti a propofito , e' poflbno dif-
porfi male ; ed allora , benché 1' invenzio-
ve fia ottima , la difpofizione fara difetto-
fa, e tutta 1'opera difpiacera. Vedi ORDI-
NANZA. 

D i tutte le partí della pittura , V inven-
zicne fenza dubbio é quella ehe da al pit-
tore le piu belle occafioni di moftrare i l fuo 
genio, la fuá fantafia , i l fuo buon feñfo . 

I N V E R N O , una delle quattro flagioni , 
o dtlie quattro partí dell'anno. Vedi STA~ 
GIONE &c. 

V Invernó comincia nelgiorno, in cui la 
diflanza del So!e dalZenith del luogo é maf-
fima ; e finiíce nei giorno , in cui la fuá 

. di íhnza é di mezzo tra la maffima e la piu 
•picciola. Vedi SOLÉ. 

Non oHante la freddezza di queña ñagío-
ne , egli é provaro, ne!!' Aflronomia , che 
ilSole é realmente piíi da preífo alia tena 
nelT invernó, che nclla fíate . — L a ngicne 
del minoramento del caldo &c. vedafi fotto 
gli articoli CALORE , LUCE, &C. 

Soíto l 'Equatore, V Invernó ^ egualraen-
te che le aítrs fiagioni, ritorna due voíte 
a l l ' snno; raa tutt i gli altri luoghi hanno 
un folo invernó ogni anno ; i l quale , nell' 
Emisfero Boreale, comincia quand'il Solé é 
nel trópico di Capricorno ; e nell' Aufira-
le , quand'ei fi trova nel Trópico di Can
cro: cosí che tutt i i luoghi nel medefimo 
Emisfero hanno i l loro invernó nel mede
fimo tempo . Vedi TRÓPICO . 

I N V E R S I O N E , l 'atto con cui una cofa 
é t r avo l t a , o voltata all ' indietro, e inverfa. 
Vedi REVERSIONE. 

I Problemi, nella Geometría e ne l l 'Ar i t 
mét ica , fpcfl'o fi provano per inverfwne , cioé 
per una regola, o per un'operazione con
traria . 

INVERSIONE , nella Grammatica , é , quan-
do le parole d' una frafe fono difpofte in una 
maniera , che non é cosí naturale , come 
Jo dovrebbe efíere . — Efempio : * Of atl 
vices, the mof: abominable, arm that whích 
íeaft becomes a man , is impurity . 5 — Qul 
v ' é un inverjione: T ordine nafurale íaiebbe 
quefio : Impurity is tbe moü abominable 
of all vices , and kba| which leaií becomes 
a man , cioé , •i'impüriia é i l piu abbomi-
nevolc di tut t i i vrzj , e qusllo che piu 
difconvkne sd un uomo. 

U Invcrfiom non é íempre fpiacevole, ma 
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qualchc volía fa buon effetto . Vedi Co-
STRUZIONE, PERIODO, STILE, SCC. 

INVERSO Método delle Flujfíoni . Vedi 
FLUSSIONI . 

INVERSO Punto. Vedi PUNTO. 
INVERSO Quarío di Luna. Vedi LUNA . 
INVERSA Proporzione . Vedi PROPOR-

ZIONE . 
Regola INVERSA , nelTaritmetica, é una 

maniera di adoperare la regola del tre , in 
modo contrario all ' ordine della regola co-
mune e diretta. Vedi REGOLA. 

Nelia regola del tre diretta , i l primo 
termine é al fecondo , come i l terzo é al 
quarto ; cioé fe i l fecondo é maggicre che 
i l terzo , o minore che i l primo , in qua-
lunque proporzione, i l quarto é minore che 
i l terzo nelia medefiraa proporzione. M a 
nelia regola Inverfa , i l quarto termine é 
altrettanto piu grande che i l terzo, quanto 
i l fecondo é minore del pr imo. 

Nella regola inverfa , adunque , la pro
porzione non é , come i l primo é al fecon
do, cosí é i l terzo al quarto ; ma , come 
i ! quarto é al primo , cosí é i l fecondo al 
terzo. 

Per efempio, nella regola diretía noi di-
ciamo , fe tre braccia di tapezzeria coflano 
venti i i re , quanto fe i braccia cofleranno ? 
La rifpoíla é quaranta . Ncila regola in
verfa diciamo , fe venti opera] fanno dieci 
braccia in quattro g iorni , in quanti giorni 
faran 1'iílcffo quaranta ? La rifpofla é , in 
due giorni . 

I N V E S T I G A Z I O N E , propriamente di
nota i l rintracciare o trovare qualche cofa 
per via ni tracce , o d' orrae , quafi per le 
veíiigie de1 piedi _ 

Quindi i Matematici , gl i Scolaílici , ed 
i graramatici, fi fon fervi t i , e fi fervono di 
quf:üo termine, nelle loro riípettive ricerche . 

INVESTIGAZIONE di un tema, é i ' arte , 
i l mé todo , o la maniera di trovare i terni 
de'verbi, c ioé, i l tempo primit ivo, il mo
do , la perfona, di uo verbo , lontano dal
la íua origine. 

Per intendere un Autor Greco, é aífolu-
tamente neceífario e í í ae bene ir.formati del 
método d' invcjligare t i tema . Qusfio tema , 
nella lingua Greca, c i i t tmpo prefeote del 
modo indicativo. 

jClehürdo fu il prísno che introduíTe que-
üo termine nella Gnaanatica; ci da il 

tolo 
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tolo d' invefligatio thematií , a quella parte 
incui s'joítg.-u !a maniera di trovare, don
de ogni períona, ogni tenipo di un verbo 
proceda , e di ridurlo a'ia voce primitiva ; 
o di trav,;r:, H íüo indicativo. 

I N V E S T I R E !'atto di conferiré aqual-
cheduoo i l diritro o ,a propr.^a di un feu
do, di una dignita, di un o ñ ™ ; o di ra
tificare e cuníerrmre queüo che ii 6 d altra 
gúifa ottenuro. 

L ' ímpcratore pretende i ! dintto d tnve-
flire diverfi Principi nclla Germania , e m 
Italia : V i era anneamente una panicclar 
cerimonia ntW invtfiire i Veícovi . 

Dopo releíione di un Cavaliere delia gia-
rettiera , cgli é invcjlito daí Sovrano con due 
principali infegne deli'ordine, la giartiera , 
ed i l San Giorgio. — Avanti la íua inftal-
lazione , eg!i é parimenti inveflito con l 'abi
to dell 'Ordine. Vedi GIARTIERA . 

INVESTIRÉ, nell'arte militare , ílgnifica 
i l principio o i'aprire d'un afiedio , e l ' accam-
pamsnto di un efercito attorno di una piaz-
2a , con bioccare le ítrade che v i conduco-
no , e impediré- ogni ingreífo e regreífo . 
Vedi ASSEDIO. Lacavalleria éíempre quel
la che comincia a invefiire una piazza. 

INVESTIRÉ, neila Ltgge comune , figni-
fica ü mettere in poffeíTo . Vedi LNVESTI-
TURA , e POSSESSIONE. 

Un PoíTtífore, o tcnant , viene invcjlito 
con dargü una verga ntlle mani , ed il giu-
ramento. Vedi VERGA . 

Al t r i lodefiftifeono cos í : Iñvejlire c/i in 
fuum jus aliquem introduccre, daré F 
íione , o la poffeínone . Vedi LIVERY, e 
SEISIN . 

I N V E S T I T U R A , fi prende e per il di-
r i í to , e per f atto , d'invertiré un vaífailo , 
un tenant &c. cioé di ricevere la fede e V 
omaggio , per cui un vaffallo diventa pof-
feííore di un feudo &c . inveítitone dal fuo 
Signorc . Vedi VASSALLO , FEUDO, &C. 

V ln ve ¡i i tur a anticamente fi compieva coa 
recitare una formula di parole \ poícia, col
la confegna di quelle coíc che avean la piíi 
proffima fomigiianxa a quel che veniva tras.-
ferito . C o s í , una térra paflava ncl dominio 
di un ahro colla confegna di una zolla , 
e per moílrare che gli alberi venivan nel 
medefimo terapo trasferiti, fi tagliava un ra-
HHK) , e íi porgeva anch' eíío , coa la zolla 
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Ne' rempi poíleriori, le cofe , per mezzo 

delle quali fi facean le Invejliture , non fi 
oífervaronocosi rigorofamente. Moltifurono 
invefiiti eolia confegna di un baílone, di un 
guanto, diuncol tc i io , di un pezzo di drap-
po, di una cintura; con pungere il dito groííb, 
con daré le chiavi, una piccioia percoíía , 
un anello , una zolla , un ramufcello &c. 
L ' inveflitura di un regoo , o di una Signo-
ría , eteguivafi con un v'eífillo , con una 
bandiera , con un cappelío , con una fpa-
da, con un arco, con delie frecce, conde-
gli fperoni , & c . . I fimboli talvolta fí con-
fervavano ne'ripoíligli o negü archivj dells 
cafe, e venivano anneffi ai t i t o l i . 

INVESTITURE, é un termine parimenti , 
che riguarda rBenefizj ecclefiaíiici . Quefie 
f[HíTo fi davano colla confegna del paftorale 
e delT anello . 

I Re d'Inghilterra e di Francia , g l ' I m -
peradori deila Germania , &c. ebhero un 
teropo quefío diritto : cosí che alia morte 
di un Prelato , i l fuo Clero mandava i l 
Pañorale , &c. al loro Sovrano , da farne 
poi ufo nclla cerimonia d* invefiire 11 Sac-
ceífore . I I primo che coatefe quedo Pri
vilegio ai So v ra ni mentovaí i , fu Gregorio V i . 
Gregorio V I I . ne venne eziandio a capo ; feo • 
municb 1' Imperadore Henrico I V . e proibi a 
tu t t i gii Eccleíiaílici , fotto pena di feomu-
nica, ti ricevere V inveftiture dalle mani de* 
Principi fccolari . Pafcale I I . ad ogni mo
do , fa obbiigato di confermare Arngo V . 
nel diritto di daré le Inveftiture; ma pen-
íitoíi di qu'-ilo avea fatto, io feomunieb , 
e io riduífe a chiedere l ' aífoluzione : Aila 
fine dal Papa GJafio I L folennemente fu 
obb'igaío a nnuuziare a tutte le Inveftiture, 
ed elezioni. 

I N V I A T O , una perfona deputata , o 
mandata a bella porta per negoziare qualche 
aífar particolare con un Principe, o con una 
Repubbüca . Vedi MINISTRO * 

Quelii che fono mandati dalle Corti d' 
Inghilterra, di Francia, &c. a Genova, ai 
Principi di Germania , e ad altri piccoli 
Principi , e Stati , non fono in qualita d" 
ambafeiatori, ma l l u v i a t i * — S' aggiugne y 
che queili mandati da un gran Principe, o 
Stato , ad un altro; come dal Re d' Inghil
terra ali' Imperatore, &c. non hanno alie 
volte altrocarattere, fe non quello á'Inviati. . 
Vedi AMEASCIATORE » 
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Gl ' Invht t fono ordinar) , o flraordlnar} . 

Vedi ORDINARIO , e STRAORDINARIO . 
Ambedue le ípezic fono fotto la protezionc 

del jus deüe Genti , egodono di tutt i i pri-
vilegj degli Ambafciatori ; folamente diffe-
lendo da effi in queíio , che le fíeííe ceri-
monie o formalitadi cflerne non fi pratica-
no verfo di cfíí. 

La quahta d' Inviato ílraordinario , oííer-
va Wicquefort , tffere affai moderna ; piíi 
moderna che quella di Rcfidente : i M i n i -
íiri invcfliti di cíTa , fi dicdcro da prima 
quafi tutta 1' aria d' ambafciatori ; ma fi 
procedctte con loro da poi in diverfa ma
niera, e dovcttero cambiar ílile . 

Nell'atino 1^39, la Corte di Francia fe-
ce una dichiarazione , che le cerimonie di 
condurre %V Inviat i ftraordinarj alia udienza 
nclle carrozze del Re, e della Regina, con 
diverfe altre , non fi avevano a praticare 
yiü in avveníre . — I I Re di Francia fief-
fo dichiaro , ch' ei non s' aípettava che i l 
íu© Inviato ñraordinario in Vienna foífc 
confiderato e trattato, fe non come un or
dinario Refidente. — Dopo i l qual tempo , 
queñe due fpezie di Min i f i r i , gV Inviati , 
cd í Rcfidenti furono trattati in egual manie-
Ta . Wicquefort. " 

i I N V O C A Z I O N E , unat to, concuiado-
xiamo Dio , e a luí ricorriamo chiedendogli 
Ja fuá affifienza . Vedi ORAZIONE , ADO-
TIAZIONE , &c . V é puré V Invocazione de' 
Santi , i quali fi pregan da noi perché in-
tercedano appreíTo Dio a pro noílro . V In-
uocazione de Santi é uno de'grandi articoli 
di controverfia tra iCat tol ic i cd i Proteftan-
t i . Vedi SANTO . 

INVOCAZIONE, nella Poefia, é una prc-
ghiera fstta da! Poeta ful principio del fuo 
poema , con cui chiede 1'síMenza di qual-
che Dt i ta ; particolarmente deisa fuá Mufa , 
o del Dio della Poefia. Vedi MUSE. 

Quefta parte é aííolutamcnte neccííaria in 
«n Poema Epico, attefo che i l Poeta riferi-
fce cofe, che non fi potrebbe credere ch' ei 
le íaptí íe, fe qualche Deita non Pavcífein-
fpirato . In a'tre , cib íerve a'fuoi lettori d'un 
«feropio di pieta e religione , ch'eífer dcbbe 
51 fondamento di tutta la fuá opera. Si puo 
aggiugnere che g!i fteffi D i i han da avere 
una parte nell 'al ione, e non farebbe decen
te , ch'egli l i metteíTe in opera, fenza pri
ma chiederne loro la permiffions .Vedi EPICO. 
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Si fanno del refto , anche nel corfo di tut» 

to . i l Poema , diverfe invocazioni; partico
larmente, quando fi viene a raccontare qual
che cofa moho ftrana o miracolofa ; come 
quando Virgil io deferive la metamorfofi del
la flotta d'Enea in ninfe marine: ma la pri-. 
ma Invocazione é fempre la piíi confiderabiie . 

Nel l ' Invocazione , i l P. Bofsíi confidera due 
cofe ; la prima é , quello che i l Poeta chie
de, la feconda a qual deita egli indirizza U 
fuá richiefia . <—Quantoalla prima, Omero 
ha cosí bene unita la propofizione con VIn-
vocazione nell'Iliade , ch'egli invoca la fuá 
Muía per tutto quello ch' ei propone fenza 
alcuna riferva . Virgil io al contrario fola
mente dimanda alia fuá Mufa , una parts 
del fuo argomento , e determina eziandio 
preciíamente qual parte é quella ch'ei defi
riera, che la fuá Mufa gl 'iDlpiri , cioé la 
piü fecreta, e la piu difficile da conofeerfi . 
Dopo d'averc efattsmente propofia tutta la 
fuá materia, fi rivolta alia fuá Mufa , e la 
prega di fapergliene additar le cagioni. Ve
di PROPOSIZIONE . 

Quanto alia Deita invocata, i l medefimo 
Autore oíferva , che ella debbe effere, o la 
divinita che prefiede fopra la Poefia in ge
nérale , o quella che prefiede fopra il par-
ticolar foggetto dell' opera . — L ' invocazio
ne á''Ovidio ne\\c íue Metamorfoji > édiqu. ' íT 
ultima fpezie , e cosí pur quella di Lucre-
zio nel fuo .poema á t Natura rerum > quel-
le di Omero e di Virgi l io fono della prima 
fpezie. Eglino non invocano fe non le Mu-
fe ; c cosí fan diílinzione fra le divinicé » 
che prefiedono alia Poefia, equeüe che pre-
fiedono fopra le azioni del Poema, che han-
no parte in eífo. 

Si pub offervar di paííaggio , che le dí-
vinitadi invócate non fi confiderano , né 
men da'Poeti fteffi , come perfonaggi divi* 
n i , da'quali s'afpettino qualche reaka jü to . 
Sotto ¡1 nome di Mufa , non fanno fe non 
cfprimere la loro brama d'eífere del genio 
della poefia ripieni , e forniti delle qualítV 
neceííarie per 1' efecuzionc del loro dife-
gno. —Quefie fono per altro mere allego-
rie, o modi di fpkgasfí poéticamente ; ep* 
punto come , quando cglmo fan tante di
vinita parsicolari del Sonno , della Quiete , 
della Fama, e d'altre cofe naturali e mo
ral! . E COSÍ le muíe vengono ad effere ¿i 
tu t t i i fecolij di tut t i i pief i , e di tutte m 



religioni; ve n'ha diPagane, di Criftiane, 
di Greche , di Latine , e d' Inglefí • Vedi 
MUSE . 

1 N V O L O N T A R I O moto. Vedi l'artico-
lo MOTO. 

I N V O L U Z I O N E , nell' algebra, l 'ele-
vazione di una quantita dalia fu a radice a 
una aíTegnaca potenza, o altczza . Vedi PO
TENZA . 

C o s í , (ea-^b dovcíie quadrarfi , od e!e-
varíi alia fus feconda potenza, dicefi, in-
volvete a b cioe moltiplicatela infeñef-
(a , e produrra - j - 2 < 7 ¿ . 

E fe fl involverh di nuovo , o fe queüo 
quadrato mokiplicheralTi per la radice , i l 
cubo , o la terza potenza , verra prodot-
ta , cioé a a a-\-3 aab b b a b b b , Vedi 
EVOLUZIONE . 

J O A C H I M I T I . Vedi GIOACHIMITI . 
J O C H I , una fetta di reiigiofi gentili nel-

le Indie Orientali , che non íi maritano , 
ne hanno alcuna cofa in lor proprieta; ma 
vivcno di limoíine, e praticano aulicritadi 
fíravaganti. 

Sonó foggeííi a un Genérale , che l i man
da a predicare da un paefe ad un al tro . 
E' fono propnamcnte quaíi pellegrini peni-
tenti , e fi crede che íieno un ramo degli 
antichi Ginnofofifti. Vedi GINNOSOFISTI . 

Frequentano principalmente que' iuoghi 
che fono confecrati dalla divozione del po
pólo , epretendono di vi ve re diverfi giorni 
continuati fenza raangiare né bere . Dopo 
«ver percorfa una certa difciplina per un 
dato tempo, fi confideraoo come impecca-
b i í i , e privilegia ti a fare ogni cofa \ per 
lo che danno allora libero sfogo a tutte le 
loro paffioni, e trafcorrono in ogni sirena-
tezza. 

J O I N T E N A N T S , nella ¡egge, fono co
loro che vengono a poíTcdere , o poííedo-
no terre , e fondi (tenements ) per un t i 
to! o , pro indivifo , o fenza fpartizionc . Ve
di TENANT. 

E' fono diftinti dai poíTeflbn ( tenants ) 
denominan nella legge Inglefe ¡ole tenants, 
parcenerst c tenants in common. Vedi SOLÉ 
Tenant. 

J O N I C O , nell' Architettura, i l norae di 
uno de'cinque Ordini diColonne. — Vedi 
Tav. Architet. fig. 32. Vedi anco ORDINE, 
C COLONNA . 

La prima idea del Jónico fu data daí po-
Toma IV. 
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polo della Jonia ; che , fecondo Vi t ru -
vio , lo formb ful modelio d' una don na 
giovane, acconciata co' fuoi capeili , e di 
una forma elegante , facile, e non affetta-
ta : laddove il Dórico é ftato formato ful 
modelio di un uomo forte e robufto . Ve
di DÓRICO. 

La colonna Jónica é la terza in ordine, 
e diftinguefi dalla Corapofita , in quanto 
che ella non ha alcuna deilc foglie d'acan-
thus nel fuo capitello ; e dalla Tofcana , 
dalla Dórica , edalia Corintia, per le voiute 
o coma di montone, che adornano i l fuo 
capitello ; e dalla Tofcana e dalla Dórica 
altresi , per l i canaii , o fcaneilaíure che 
fono nel d i l c i f u ñ o . Vedi SCANALATURA . 

Quefta colonna é un mezzo tra i l maf-
ficcio e i l dilicato , tra i l femplice ed i l 
ricco, negli ordini . La fuá altezza é dí-
ciotto moduli , o nove diametri della co
lonna prefi nel fondo . — Quando fu pri
ma inventata , la fuá altezza era folo di 
íedici moduli; ma gli antichi, per render-
la ancor piu bella che la Dór ica , aumen-
tarono la fuá altezza, con aggiugnervi una 
bafe, che non íi conofceva nel Derico. 

M . leClerc fa la fuá intavoiatura quat-
tro moduii , e dieci rainuti; ed i l fuo pie-
deftallo íei moduli interi ; cosí che tutte» 
l'ordinc fa ventiotto moduli , dieci minu-
t i . Vedi INTAVOLATURA . 

Dicefi , che i l templo di Diana in Efc-
fo , i l piü celebre edifizio di tutta 1'anti
chita, era di queñ'ordine . — A l prefentc, 
ei fi ufa propriamente nclle Ghiefc e neile 
cafe Keligiofe, nelle Sale della Ragione, e 
in altri Iuoghi di ri t iro , di quiete , e di 
divozione. 

QueíV Ordine ha «11 vantaggio fopra di 
ogni altro; che coníifte in queflo , che le 
paríi dinanzí , e quelle di dietro del fuo 
capitello fono differenti dalle laterali . Ma 
vi va aggiunto uno feoncio, aliorché la di -
fpoíizione o tutt ' intero i l compartimento 
dee far giro dalla fronte dell' edificio al 
flanco : per rimediarc a che, convien fare 
angolare i l capitello , ficcome vedefi fatto 
nel Tempio della Fortuna Vi r i l i s . Scamoz-
zi ed alcuni altri raoderni architetti, han-
no introdotta la parte fuperiore del Capi
tello compofito in luogo del Jónico , imi 
tando quel del Tempio della Concordia , i 
cui quattro latí fono fímili : per renderlo 
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piu bello, la voluta fi pub fare un pochet-
to ovale , cd inclinante . Vedi VOLUTA, 
cd ASSE. 

JÓNICA Bafe. Vedi BASE. 
JÓNICA Cormce. Vedi CORNICE. 
JÓNICO Fregio. Vedi FREGIO . 
JÓNICO Piedeflallo . Vedi PIEDESTALLO. 
lomeo Dialetto ^ nella Grammatica , una 

maniera di parlare, particolar del popólo di 
Jonia , nell'Aíia Minore . Vedi DIALETTO . 

Da prima egli era f ifteíTo che TAtt ico 
antico; ma effendo paffato nell' Afia , non 
toccb la perfezione e la dilicatexza , a cui 
giunfero gli Atenitíi ; ma ivi piíi tofto de
genero, e fi corruppe, coll 'ammeítervi de-
gli idiomi üranier i . 

I n queño dialetto ferifiero Erodoío, Ip-
focrate, e Galeno. Vedi GRECO. 

lomChTrasmigrazione ^ fu un tempo épo
ca celebérrima, che ebbe la fuá origine dal
la riíirata delle Colonie Ateniefi ; che , ef
fendo morto Codro , fi gittarono fotto i l 
comando di Neleo fuo figliuolo, e fondaro-
no le 12. Cit ta dclla Jonia nelTAfia. Ve
di EPOCA . 

Quefte Colonie, fecondo Eratoñcne , fu-
rono flabilite cinquant'anni dopo i l ritorno 
degü Heraclidi; c fecondo Marshamo, fet-
tanta fett' anni dopo la prefa di Troia * 

JÓNICA Setta , fu la prima delle Sette 
antiche di Filofofanti. Vedi FILOSOFÍA. 

I I Fondatore di quefla Setta fuThalcte, 
che fendo nativo di Mileto neila Jonia, fe-
ce a' fuoi feguaci prendere la denominazio-
ne di Jonia. 

V opinione diflintiva di quefta Setta fu , 
che F acqua fia i l principio di tutte le cofe 
naturali . Vedi ACQUA, e PRINICIPIO. A, 
cib fembra alluder Pindaro nel principio del-
la fuá prima Ode Olímpica : Apiro/ ¡xw 
vfrcvp . . . . 

J O V I A L E Arcanum. Vedi ARCANUM . 
JOVIALE Bezoardicum. Vedi BEZOARDI-

CUM . 
I P E C A C U A N H A , una piccola radice 

grinza o rugofa, della groífezza in circa d' 
una moderata penna , portataci da diverfe 
parti delle Indie Occidentali, in molto ufo 
per un emético , e contro le diarree c le 
diíenterie. 

Ve n'ha di quatíro forte : una bruna , 
una ñera ^ una grigia , cd una bianca ; la 
grigia é la piü üiraata nella Medicina j 
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benché la bruna fia la piu in ufo , perché 
la piu facile da averfi : — Queft' ultima é 
ferma efoda, atrorta , d.fficile da romperé , 
di un gufto acre amaro ; e crefee m copia 
non molto lungi da Carthagena. — L a ra
dice á'Ipccacuanha grigia épiü lunga che al-
cuna delle altrc : ella é ancor piu violenta 
nella fuá operazione. Viene dal Perú , per 
la firada di Porto-bello : G l i Spagnuoii la 
chiamano bcxugillo. 

Uipecamanha bianca difFerifce dalle altre, 
non íolo nel colore, ma nella figura, eífen-
do meno intorla o ruvida, chedeífe; c piu 
raíTomigliante alia radice del dittamo blan
co. Crefee nel Brafile, e nella Martinica . 

U ipecacuanha é purgativa , ed afiringen-
t e ; eila é anco un lene vomitivo ; e s' ¿ 
provata per uno de 'migüori e piü ficuri r i -
medj, che alcun altro fin'ora feoperto , nel-
le direnterie. Vedi DISENTERIA. V i fono 
diverfe fpecie falfe d' ipecacuanha, o di ra-
d ic i , che per la loro efterna apparenza , por-
taño la denominazione d' ipecacuanha , ed 
alie volte fi vendono per cífa. —- I I Dottor 
Douglas ne riferifee due: V bianca > ch« 
fomiglia alia bianca vera, ma é piíi grande , 
piu dir i t ta , e piu molle al tatto. —L'a l t ra 
bruna ^ di un colore piu carleo che la bru
na vera, equalche volta mefehiata con rof-
fo ; onde ella é chiamata ipecacuanha roffa. 
Ambcdue fonoprodotti di due Provincie dcll' 
America, cioé della Virg in ia , e di Mary-
land, dove s'adoprano dalla gente baífa per 
v o m i t i v i . I I Cav. Hans Sloane ha fooper-
to , che F ultima é appuntino la radice di 
un apocynum velenofo, deferitta dalui nel' 
la Star. Natur. della Jamaica. Vedi Philof. 
Tranf. N0. 410. p. I 5<5. 

I P E R B O L A , nella Geometria, una del
le linee curve, formara dalla íezione di un 
cono . Vedi Sezione CÓNICA . 

VIper bol a nafce o fi genera , quando il 
piano che tagiia i l cono non é parallelo a 
uno de'fuoi l a t í , come lo é odia Parábola j 
ma diverge da efib verfo all' infuon , non 
all ' indentro, come nd i ' e l l i f l i . Vedi PARÁ
BOLA, ed ELLÍSSI . 

Cos í , fe i l cono A B C ( Vedi Tav. O 
viche, fig-27.) fi tagli in cus! fatta manie
r a , che 1' a (fe della fezione DQcont íuuato , 
concorra col lato del cono A C , continúa
lo in E ; la curva nata o provegnente da que
da fezione, k um iperbola. Vedi CONO. 

A i -
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Alcuni Auíorl dtfiniícono 1' iperbda , una 

fe^ione del cono, per noezzo di un piano 
paralldo al fue afie . Ma quefta defioizio-
ne é difettoía , imperocché quantunque fia 
vero che una tal fezione realmente^ deferi-
ve uu iperbola; é nonditneno altresi vero, 
che miile altrc ne p o fío no eíTcre de ícn t í e , 
dove i l piano non é parallelo a l l ' a í í e , e le 
quali per cenfeguenza non íono nella defi-
nizione inebsufe. . 

Alcuni Autori cniamsn alie volte n pia
no da qucOa curva terminato, un i per bola ; 
c con tal mira , od in tal fenfo, chiaman 
Ja curva fteíFa , la linea iperbolica. 

U n ' ipírbola fi pub definiré , nfpelto al
ie íue proprieia ^ una linea curva , neila 
quale i l quadraro dtlla femi-ordinaía é al 
jrettangolo dclT abíciíía in una retía linea 
compofla deila medefima abfeifla , e di una 
data retía linea chiamata 1'affe transve/fo , 
come uo 'a l í ra dala linea rttta , chiámata 
W parámetro deii'aíTe, é ali'afís transuerfo : 
ovvtro ella é una linca curva , in cui ayz 
m abx -|- bxx, cioé , b : a z^iy7- : ax -|- xz . 

Ne l i ' Jperbola , una media proporzionaie 
tra Taíle transverfo cd il parámetro , é chia-
mato il conjugatus axis : E fe i'aííe trans
verfo A B ( Tav. Conic. fig. 27. n. 2. ) fia 
direttamente congiunío al!'aííe A X , e bif-
íecato in C ; i l punto C é chiamaío i l cen
tro de 11' iperbola . Vedi ASSE , e CENTRO . 

Se una linea retía D E paña per i l ver-
tice A , ( fig. 20. ) parallcla alie ordinatc 
M m , ella é una tangente all' iperbola in A. 
Vedi TANGENTE. 

Se una linea retta D E fara tirata per i l 
vértice A di un' iperbola , paraüela alF ordi-
nate M m , e fari eguale alF aííe conjúga
l o , cioé le partí D A ed A E eguali al fe-
miaxis ; e (aran tírate le linee rette C F , 
e C G dai centro C per D ed E ; coterte 
linee fono chiamaíe afmtote dell' Iperbola . 
Vedi ASÍNTOTE . 

I I quadrato della linea retta C I , od A I , 
é chiamato la potenza dell' iperbola . Vedi 
POTENZA. 

Proprieta deW Iperbola . — Nel l ' Iperbola, 
i quaürati deik femi ordinaíe fono 1' un all ' 
a l b o , come i rettangoli dell' abfciíía in una 
cena linea recta compofla dell' abfciffa , e 
dell'afTe transverfo. Quindi , come leabfcilfe 
x crefeono, i rettangoli ax~^*x%, e confe-
guentemente i quadrati dglis fe mi ordiaate 
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y"1, e percib le femi-ordinatc íleffe crefeo
no . L ' Iperbola adanqus continuamente 
recede dal fuo a (Te. 

2o. I I quadrato dell' affe conjugato, é al 
quadrato delTaíTe transverfo, come i i para-
metro all'aííe transverfo . E di qua , perb 
che b : a\ : PM2 : A P . P B , quadrato dell' 
aífe conjugato , é ai quadrato del transver
fo , come il quadrato della femi-ordinata é 
al rcttangolo dell' abfciíía in una linea com
pofla deíl'abfciíía e dell'aííe transverfo» 

3o. Dejcrivere un iperbola , in un conti-
nuato moto ; eííendo dato V aííe transver
fo, e la diítanza dal vért ice. Nei due foci 
F ed / , ( fig. 28. ) filíate due chiodi , o 
piuoii j e ad uno di eífi, in F , légate un 
filo F M C , attaccsndo l'altro capo C ai re
gólo C / , che eccede il medefimo quan t ' é 
i'aííe transverfo A B . L'altro capo del re
gólo eííendo perforato, mettetelo ful piuo-
10 / i e filiando uno ílilo al filo , movete 
11 rególo . Cosí lo ílilo delineera un iper
bola. l a oltre, cogli íteíli dat i , fácilmente 
fi trovano tanti puníi in un' iperbola, che 
fi pofíono connettere in una iperbola. Co
sí , dal foco / , con un intervallo maggio-
re che A B , deferivete un arco , e facen-
d o / b — AB ; coli'iníervallo rimanente bm, 
dal punto F , tírate un altro arco inttrfecan-
te i l primo in m : imperocché , come f m 
•—Fw = A B ; m é un punto nelViperbola . 
E si via via del relio. 

4o. Se in una iperbola , la femi-ordinata 
P M , ( fíg. 20.) prolunghifl, fin a tanto che 
incontri 1' afín iota in R. ; la differenza de' 
quadrali di P M c P R é eguale al quadra
to del ícmi-aísc conjugato D A . — Q u i n d i , 
come la femi ordinata P M crefee, la linea 
retía decrefee , e confegueruemente M R ; 
e percib V iperbola ílefía s1 avvicína piíi da-
prcífo all' aíintota ; ma non pub mai alíoluta-
mente arrivare a toccarla, perché, fíceome 
P R 2 — P Ivl 2 ~ D A2 i é irapoíiibile che 
PR2—-PM2 mai diventi = o . 

5o. In una iperbola, i l rettangolo di M R 
e d M r , é eguale alia differenza de'quadrati 
PR2 e PM2 . E di qua , i l medefimo rettan
golo é eguale al quadrato del femi aííe con
jugato D A , c confeguentemente tutt i i ret
tangoli formati nelia medefima maniera fo
no eguali. 

6o. Se qm éparallela alTafintota C F , ü 
rettangolo di gm i n C ^ é eguale alia potea-
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7a d t l i ' iperbola . E quindi, i0. Se farcm C I 
^ A I ™ ^ , Q q zzzx) e qmzzzy, avcrerno 
/72=r:Af7i che é l'equazione eíprimente la 
natura ddi ' ; /w¿o/^ tra !e fue afintote. 2o. 
Le afintote cífendo percib date inpofiiione, 
ed i l lato delia potenza di C I , od A I ; fe 
ín una delle afintote C G , voi préndete qual-
che numero d'abfcifse ; altrettante femi or-
dinate fi troveranno , e per eííc ogoi nu
mero di punti in una iperbola , fara deter-
minato con trovar terze proporzionali all' 
sbfcifsa, cd al lato delía potenza C I . 30. 
Se le atfcifse non fien compútate dal centro 
C ) rru da qualchc altro punto L ; e C L fup-
pongafi ~ b ; noi averemo C ^ ~ ¿ ~|- ^ j e 
coníeguentemente a7- ~ b} ' - \ -x y . 

7o. Nella iperbola, come i'aífe trasverfo 
é al parámetro ; cosí é 1' aggregato del fe-
m i-ai se írssverfo e dell' abfciísa , alia fubnor-
maie ; e come 1' aggrtgato del femi aíTe 
trasverfo e dell' abfcifsa é ail' abíciíTa , cosí é 
1'aggregato dell'intiero aíse trasverfo e dell' 
abfciísa alia fubtangente. Vedi SUBNORMALE, 
e SüBTANGENTE. 

8o. Se dentro le afintote di un' iperbola, 
da un punto di eífa, m , ( fig. 29. ) (aran 
tirate due lince rette H?« ed wK , ed altre 
due L N e d N O , parallelc alie ÜeíTc ; H.'iwi 
» J K = L N . N O . e 1' i fie fia cofa avra luo-
go , fe tirerete L N o parallela alia linea 
retía cosí tirata H m k , cioé in queflo ca
fo parimenti Hm . ÍW4¡ = : L N . N o. Coníe
guentemente tutti i rtttangoii formaíi in 
queña maniera, di rette linee tirate paral-
lele o a 11' ifitífa linea H , o alie due Wm , 
ed w 4 , fono eguaii , i5 un ail 'al tro. 

9o. Se una linea retta H k fía tirata in 
qualche maniera tra le afintote di un '^fr-
bola, ifegmcnn H E ed mk intercetti quin-
ci e quindi Ira Viperbola e le afintote , fo
no eguaii, E quindi, fe E m zz: o; la linea 
retta H k c una tangente aU' iperbola : Con
íeguentemente la tangente F D intercetta tra 
Je afintote , é biíTecaía nel punto di con-
íat ío V . Per ul t imo, i l rettangolo de' fe-
guenti H m , ed m k , paraileli alia tangente 
F D , é eguaíe ai quadrato di mezza la tan
gente D V . 

1c0. I ! quadvato della femi ordinata in una 
iperbola, é al rettangolo dell'abfciífa , eall' 
aggregato del diámetro trasverfo A B , (fig. 
30. ) e dell'abfciífa A P , cerne il quadrato 
&cl femi-diámetro conjúgate A D , éa íqua-
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dratodel ferai-diametro trasverfo C A . Quin
di , fe fu p pone te A P * , e 2r2 rr : A B :r= , 
averete v2rz ~ ax -f-x2 , e confeguentcmen-

te 7 2 = (Í 2 ^ x - { - r 2x 2 ) : ~ a a-=2 3 f l l 
a 

. Supponete 4c2 : a ~ b ; allor fa

ra y* ~ b x- \ -b x7-: a. Cosí che la medefima 
equazione definifee la natura dell' iperbola , 
in riípetto al fuo diámetro , come Teíprimc 
in rifpetto al fuo afse ; ed i l parámetro é 
una terza proporzionale a' diametri conjuga-
íi D E , ed A B . 

11o. Se dal vértice A , e da un punto del
la parábola N tirerete A F e T N parallele 
ali' afintota C R , i l rettangolo di T N in 
T C , fara tguale ai rettangolo di F A in F C . 
Quindi , f e T C r r r x , T N 7 j T equazio
ne efprimentc la natura di un'//?É:r¿í>/^ den
tro le afintote, per rifpetto al fuo diáme
tro , fara x y zzzab, 

12o. Eíseodo prefa un'afintota per un diá
metro; divifa in parti eguaü , e per tut-
te le divifioni che formano tante abfciífe 
continuamente crefeenti egualmente , ve-
nendo tirate deil'ordmate alia curva paral
lele all'aitra afintota; l'abfcifse rapprefen-
teranno un'infinita ferie di numeri natu-
r a l i ; ed i corrí fpondenti fpazj ¡perbolici, o 
afintotici rapprefenteranoo la ferie di loga-
ri tmi degl' iileíii numeri . Vedi LOGARIT
MO, e LOGARITMÍCA curva, 

Quindi Iperbok difFercnti porgeranno dif-
ferenti ferie di logammi per 1'ifieífa ferie 
di numeri na tu rali ; ce si che per determina
re una qualche particoiar ferie di legaritmi , 
deefi fare fceita di qualche particulare iper
bola . — Ora , la piü íemplicc di tutie le 
iperbel e e ¡uilatera, c ioé, le cui afinto
te tan no un angolo retto tra eífe . Que-
fio da M . de Lagni vien addotto in favo-
re (kir aritmética binaria, come quelia che 
é i l tiíuitaío di tali iperbole equilatere * 
Ved i BINARIA Aritmética. 

Quanto al Locus di un IPERBOLA . Vedi 
i'Articolo Locus . 

Per la quadratura di un IPERBOLA . Vedi 
QüADRATURA. 

^w¿/>í-'2¿? IPERBOLA , e quelia cheba una 
delle fue gambe indefiniic inferiría , e l'altra 
circcnfcritta. 
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Equilátera IPERBOLA , é que. Ha ¡n cu i 

I ' aífe coniugato A B ( fig. 20. ) e D E ío-
no cguali. 

Proprietadi deW IPERBOLA equilátera. —-
Poiché i l parámetro é una terza proporzio-
nale ali' aífe conjugato , egü é parmisníi 
eguale ad efle . 

PU lo che, fe ncü'equazione y* = hx 
± b x : a , voi f u p p o n e t e / ^ ^ j l'equazionc 
y i — ak-^-** cTpiimer^, la natura deH'/ícT-
bola equilátera. 

E quindi i quadrati delle ordinaíe y'1t%l% 
fono 1' un ali' altro come ax •\-x'í t avA[- n'1 • 
C i o é , come i reítangoli delle a b fe i (Te nel-
le linee retts corapoíie deli' abíoíia e del 
pa ráme t ro . 

Se fuoponete P C — y , C A ~ r , allor 
fara A V = z x — r , e P B ^ r - f x . Confe-
guenteracnte y2 ~ x1 —x7-. 

' E poiché A H ~ C A ; i5 angelo A C E 
fara un mez/o resto ; e confeguentemente 
P a n g ó l o dslie aíintote F C G un angolo 
retro. 

1 PERRO LE Infinite, o IPEREOLE delle [pe-
zie p/ü alte, fono queile, definite dall'equa-
zionc aym -f- " ~ ¿ sw { a - \ ~ x ) * Vedi 
IPERBOLOIDE. 

Quindi , nelle i per b ole infinite a ym - | - " s 
a vm -f- ~ b x r ' - ( a-\~x ) n •.bxm ( a-f-x ) a : 
C i o é , - f " : 4* * — C^ + x : -
( ^ + ^ ) « . . , 

Sicccmme 1' iperbola della prima fpezie od 
ordine, ha due aíintote , quella della íceon-
da f pe zie od ordine ne ha tre , quella del
la terza q un tro , &c. Vedi ASÍNTOTA , 
CURVA , &c. 

l a rifpetto a queile, 1' iperbola della pri
ma fpezie é chiamata 1' j4polloniana , oV iper
bola canica. 

IPERBOLA Apolloniana^ é la comuna Iper
bola , o r Iperbola della prima fpexie J cosí 
chiamata per contradiftinzione dall' iperbole 
delle fpezie piu alte. 

IPERBOLE *, nelh Rettorica , una figu
ra , in cuí la venta e la realita delle coíe 
viene ecceffivaniente o ingrandita , o dimi-
nuita. Vedi EsAGGERAZIONE. 

La pxrola e Greca U V Í ^ O K » , fu perla-
tío , formata dal verbo vmpfiuKKziv , ex-
fupe ra re, eccedere. 

11 carattere di un' Iperbole é efaggerare , 
od cfteuuare T idea della coi a di cui fi par-

IPE 6 2 Q 
la , al di la de' i imit i della verita , od an
che del proba hile . •—• Come , ei corre piíi 
preüo che i l vento ; egli andava plíi lenta
mente di una teftugginc , &c. 

L ' Iperbole , dice Séneca, mentifee , fenza 
ingannare ; ella guída la mente alia verita 
per mezzo di finzioni , trasmette i l fenti-
mento che fi vuole, coa efprimerlo in ter-
mini che lo rendoao incredibile . L ' iper
bole promette troppo , per farvi concepire 
abbalianza. -

Ariílotelc ofiferva , che le iperboli fono le 
figure favorite degli Autori giovani che ama
no i'ecceífo e T cfaggeraziooe ; cosí che i 
Filofofi non dovrebbono ufarle fenza una 
gran riferva. 

L ' cílrcmo grado a cui pub cíTere porta-
ta un' iperbole , é un punto dilicaíiffimo : 
Portarla troppo a van t i , é un diftruggerla 
Ella é della natura di una corda di arco , 
che , per la (moderata tenílone , fi alien
ta e fi rilalTa ; e bene fpeffo fa un cftet-
lo contrario a quel che fi ha in mira . 
Longino . 

Queile fono le migliori iperboli, le qua-
1¡ non appaiono , o fono a feo fe , si che non 
fi pigüano per iperboli . Per quefta ragio-
ne , appena fi dovrebbono mai ufare fe non 
fe in una paffione , e ne! mezzo di qua!-
che importante evento : tale é 1' iperbole di 
Erodoto , che parla de' Lacedemaní , che 
avean combaítuto alie Termopilc, " Si di-; 
,, fefero per qualche tempe , coli' anm ch' 

eran loro refiate , ed ali' ultimo colle lo-
,5 ro maní e co' denti ; fin a tanto che i 

Barbari , continuamente tirando, l i fcp-
pellirono , quali , fotco alie frecce . u 

Ora , qual vcnfimigÜanzi vi é chV uomi-
ni nudi fi difendano coüe man i e co' den
t i con tro uornini armati ; e che tante per-
fon e rellino íepoite íotto alie frecce dc' ne-
mici ? Puré vi appar qualche probabilita 
nella cofa , a cagione che non fi é ella 
cercata in grazia della figura , ma V iper
bole par che fia nata dal foggetto íief-
í o . I d . 

Di fimile fpezie é quel paíTo di un Poe
ta Cómico , mentovato da Longino: " E g l i 

' ,5 avea terre n t l pac fe , non piü grar.di di 
„ una L.-ttera Sjjaríana . " Vedi LACO
NISMO . 

V i fono certe maniere di temperare la 
du-
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éürezza deli' iperbcli, e di daré ad elfe an,, 
aria di probabiliía . Virgil io dice , che in 
vedcre le flotte di Amonio e di Augufto 
mella bauaglia d' Azio , le arebbe tal mío 
prefe per le Cicladi, fíuttuanti full' acqua , 
(Stelte nuotar k Cicladi direjii , i l TaíTo ) 
€ Floro, parlando deü 'Eípedi í ione , per cui 
j Romani íabbricarono un gran numero di 
ajavi nclla prima Guerra Púnica , dice , 
9j Parvc, non che le navi foffero da uomi-
„ ni fabbricaíe , ma che gli aiberi fofiero 
5, trasformati in navi dagli Dei . " Non 
fi dice, che le navi foííero líele fluttuanti ; 
r.é che gU alberi foííero metamorfoíati in va-
fccfli ; roa idamente che taluno per aventu
ra l i arebbe prefi per tali . Quefta precau-
2Íone ferve come di un pafiaporto all' ip£r~ 
h l e , fe é lecito dir cos í , e ía che ella cor
la anclie in profa : imperocché quello che 
é feufato avanti che fia delto , é fempre 
udito favorevolmente , per quanto fia in-
«rcdibile . Bouhours. 

IPEREOLICO , c;b che fi riferifee o ad 
un' iperbole , o ad un' iperhla» Vedi IPER-
20LA , e IPERSOLE, 

Cosí diciamo , un'«fpreffione iperholiea , 
i]n' immagine iperbelica ¡ & c . 

Conoide IPEREOLICA . Vedi CONOIDE . 
Cilindroide IVERBOLICA ) é una figura íb-

lida , la cui generazione ci fí é data dal 
Cavatier Oirtoforo Wren , nelle Tranf. 
Filofof. 

Due iperbole oppoíle cííendo eongiuníe 
per roczio deü' affe trasverfo , c fendo t i 
rata una linea retta per i) centro ad afigo-
íi reiti con coíeflo affe; e fopra di queüa , 
come aífe , cffendo fuppoña rivolgerfi V iper-
kola ; merce di una tale rivoluzioae un 
corpo fara genérate , che l i chiama i l ci
lindroide Jperhluo, le cui bafi , e tutíe le 
íczioni parailele ad cíFe , íarsnno circoli . 
I I medcíimo Autore , in una dclle feguen-
íi Tranfaz, appiica la nueva figura al rna-
cinamente dcy vetri iperbolicí j affermando, 
che debbono cíTtre formati a quefta ma
niera , o in niun' altra . Vedi S ? E c-
c H i o . 

Gamba IPERBOLICA di una Curva , é 
quella che s'avvicina infinitamente da pref-
ío ad una qualche afintoia . I I Cavalier 
Neuton riduce tutíe le curve , si della pri
ma fpezie, come delle fpexie ¡ti& alie j m 

mu 
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quelle eon gambe iperboliche , e quelle 
gambe paraboliche . Vedi CURVA. 

IPERBOLICA Linea I fi prende apprefTo al-
cuni Autori per quel che noi chiamiamo T 
Iperbola iñeffa . 

In quefio fenío , h fuperfizie piaña ter-
minata dalla linea curva , é chiamata V iper
bola ; e la linea curva che la termina , la 
linea iperbolica. 

Specchio IPERBOLICO . Vedi T Artico!© 
SPECCHIO . 

Solido IPERBOLICO. Vedi 1'ArticoloCu-
SATURA. 

IPERBOL1-FORMI Figure , fono quelle 
curve , che nelle ior proprieta &' aceoíh-
no alia natura áúV iperbola ; chiamate anco 
iperboloidi . 

1PERBOLOIDI , fono le iperbole della. 
piu alta fpeiie , la cui natura fi efprirr.e 
con quefla equazione : a y™ Xx ~ b x 7ri 
( ^ - f - x 3 ) : fpezialmcnte fe w > i , ovver® 
n < i.e.g. a y3 •zzz b x7- { a - \ - x ) . 

1PERBOREO , i n E P E O F E O S , nella 
Geografía antica . •—• Gli antichi denomina-
vano que'popoli e luoghi, iperborei, i qua-
l i erano veríb i l Nord degli Sciti . A ve a no 
poca contei^a di queíle regicni ipsrboree \ 
c tutto quello che ci dicono di efle é incer-
to , c gran parte falfo . 

Diodoro Skulo dice, che g f Iperborei fu-
rono cosí chiamati perché abitavano di 14 
dal vento Borea , virtp fignificando di fopra 
o al di ÍÁ , e famts Bóreas , i l vento de! 
Nord . Quefia etimología é naturale e plau-
fibile; non oflante tutto quello che in con
trario ha detto Rudbeckio , i l qual vuole 
che la vece fia generalmente Gót ica , c 6-
gnifichi nobil ia. Vedi BÓREAS. 

Erodoto dubita, fe v i foífero ¡e Nazioni 
iperboree: Strabone , i ! quale proteíía di ere-
riere , che v i fono , non pone che iperborco 
figniíkhi di ¡h da Borea o di \% da! Nord 9 
eomc Tintendeva Erodoto: La prepofizione 
vmp in queílo cafo , ei íuppone che fo la
mente ajuti a formare un fuperlativo ; ee-
si che hj/perboreo fuppoílo cib , non vuol 
dir altro piíi , che i l piu- fettentrionale : dal 
che appar che gli antichi appena fapevano 
cib che i l neme fi voíeíTe diré -

IPOCONDRJ , Hypochcndria*, nell' Ana
tomía , uno fpazio da un lato e dall* altn» 
della legteoc epigaflrica , o della parte & -



periorc dsl baífo vcntre . Vedi ABDOME , 
cd EPIGÁSTRICO. 

* La parola e compofia della prepofizione 
vro fub, e xo^P0í > cartilágine ; g.d. 
cartilagini fubjaeens, o fotto le cartiU-
gini del le c ojióle. 

G l ' Ipocondr) compongono la parte fupe-
riore deil'Epigaftrium. Sonó íituaíi da eia-
feuna bandá , tra la cartílago enfiformis , 
le cartilagi"» dclle coftole , e la punta del 
petto ; e fono diviíi , rifpetto alia loro íi-
cuazione, in deflra, e fimjlro. 

Nel dejiro Ipocondrio fi trova i l fegato; e 
oel íiniftro la milza , cd una gran parte 
del lo rtornaco . Vedi FEGATO , c M I L -
ZA , &c. 

Ippocrate fi ferve qualchc volta della pa
rola hypochondrium •> per tutto i l baíTo ven-
tre . Vedi VENTER . 

G l ' Ipocondrj fono foggetti a diverfi {con
cern , o maii . Vedi IPOCONDRIACA A f -
^eztoyie • 

I P O C O N D R I A C A Affezlone, o PaJJlo-
ne, una ma.'atíia popolare , altrimenti detta 
vapori, milza , &c. Vedi MALATTIA . 

I I morbo ipocondriaca ha moka eftenfione ; 
«gli é in varié guife denominato, fecondo 
i varj fintomi che i ' accompagnano , c le 
varíe partí dove íi íuppone avere la fuá fe-
de, o nelie quali egli nafce, o coraincia. 

Quando fi concepifee come fituato nelle 
regioni ipecondriache , o provegnente da qual-
che íconcerto dclle partí iví contenute , 
cioé la milza, i l fegato , &c. egli é pro-
priamentc chiamato i l morbo ipocondriaca , 
i l mal della milza, &c. 

Quando fi concepifee come originato da 
qualche feoncerto della matrice , chiamafi 
affezione ij'ltrica &c. Vedi ISTERICO . 

E finalmente , quando viene confiderato 
i l mormorio flatuiento negl ' in te í í tn i , 1c rut-
tazioni , &c . allora i l morbo ha la denomi-
nazíone di vapori. Vedi VAPORI . 

La malattia ipocondriaca é aíTai comune 9 
e pertinace: Pochi uomini di vita fedenta-
na , e piu poche donne ancora , ne vanno 
efenti: E* grande i l numero de' fuoi finto
mi . I piu ordínarj fono , un dolor nello 
fioraaco, flatulenza , vomiti , gonfiezza , 
diíknfione degl' ipocondrj, o fia della parte 
faperiorc deil' abdome , ftrepiti e romoreg-
giamenti nel baífo vcntre, doglie vaganti, 
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nn& coñnzionc del petto , difficolta di rc-
fpiro, palpitazione del cuore , delíqu; , v i -
giiie , inquíetudiní , capogiri, paure , fof-
pe t t í , melancolic, delirj &c. Non gia che 
tu t t i quefti accidenti accadano ad ogní per-
fon a , eolta da quedo mate ; ma ora alcu-
ni di e í í i , or altri , fecondo ia cofiítuzio-
ne &c. del paziente. 

In fatti V ipocondriaca é u ñ í moho vagas 
indeterminata fpezie di raalore . I I Dottor 
S/denham oííerva, che i fuoi fintomi i m i -
tano od emulano quelíi della raaggior par
te degli altri malí , e che , in qualunque 
parte ch' egli fia , produce non so che di fo-
migliante alie ordinaric raalattie di qucllt 
parte. — C o s í , nelia t e ñ a , ei produce una 
ípezie d'apopleííia ; acceíTi, come gli cpile-
p t i c i , chiamati acceíTi iflerici; dolor di ca
po intolierabile, &c . Nelle perfone aíFetie 
di chlorofi, o pallídezza , produce palpita
zione del cuore ; qualchc volta, benché d i 
rado , attacca i polmoni , e cagiona una 
continua toffe fecca : Egli imita altresi la 
cól ica, e la paffione iliaca, e talor i l mal 
di pietra, 1' itterizia &c, Negl ' inteílini pro
duce diarrea ; nello fíomaco naufee : alie 
volee oceupa le parti efterne, e particolar-
mente la fchiena , apportandole ftraordina-
rio freddo, e dolore, e le gambe e le co-
fec, gonfiandole cosí , che pare un' idropí-
fia: fe coglie i denti , imita lo feorbuío ; 
( e 1'Etmullero infatti crede che lofcorbu-
to iftefib fia folamente un grado intenfo 
deil' affezione ipocondriaca ) . Per ultimo 9 
( lo che é la piíi infelice circofianza d i 
tu t te ) i l paziente é piu affetto e feoncer-
tato nella mente, che ncl corpo. 

La fede di quefio raale fi crede cflTere 
comuncmente negli fpiriti animali , e nel 
íirtema nervofo . La fuá cagione viene aferit-
ta ad un fale acido abbondante nella maf-
f& del fangue ; a cui ia mala difpofizione 
dello ñomaco , e dclle altre parti contenu
te nel l 'epígartnum , poíTono grandemente 
contribuiré . Purccl affegna per prima ca
gione le erudita e le indigeílioai . Sccoa-
do i l Sydcnham , le perturbazioni violente 
deil' animo , come ia tnftezza , la colle
ra;, i l ti more , &c. fono le fue caufe pro-
catartiche, 

Quanto alia cura , rindicazionc princi
páis é purificare e rafforzare i l fangue , 
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lo che dce procurarfi , con opporíune eva-
cuazioni, con calibeari, con amari , con 
fortificanti , e con fpiriti volat i l i . La Chi
nachina ha parimente delle virtü notabili 
in querto male ; come pur la dieta lat-
íca . I I cavalcare giova in eíirerao . i / -
denham. 

IPOCONDRTACHE Medicine , fono i rime-
dj adattati per lo morbo ipocondriaco. 

Tal i fono tutti quelli che tendono a pu
rificare i l fangue, g!i umor i , e gli f p i r i t i ; 
come i l cerfoglio, lar menta, 1'agrimonia, 
e le altre erbe cefaliche e cardiache : ta!i 
fono pur quelli che purgano la melancolía 
e ¡: atrabilis ; e quelli che diffipamo i fla-
t i , ed i vapori; e tutte le medicine, che 
giovano ne' mali de' nervi , particolarmcn-
te la verbena, si mafchio, comefemmina; 
ma fopra tutto le purgazioni frequenti, le
al j ed anodine. 

IPOCONDRIACHE Regioní. Vedi IPOCON-
D R J . 

IPOSTASI , HYPOSTASÍS * , termine 
Greco, che leíteralmente fignifica fojianza ̂  
o fuffifienza \ ufato nella Teología per per-
fon a, Vedi P£RSONA. 

* La parola e Greca, ¿srotfTiiíftí , campo-
fia da vwo, fub, e yhfpi, flo , exiflo ; 
q.d. fub fiQentia. 

Cosí profeíTiamo , che non v1 é fe non 
una natura od eífenza in Dio , ma vi fo
no tre ipoftafi , o perfone . Vedi TRINI-
T A* , &C. 

I I termine hypojlafis é antico nella Chie-
fa . San Cirillo lo ripete diverfe volte, co
me anco la frafe á'Unione fecondo T ipoflafi . 
La prima volta che '1 trovíamo in tutta 1' 
antichita Criíliana , íi é in una leítera di 
queílo Padre a Neílorio , dove 1' adopera ia 
luego di Trpoa-ciww, che ordinariamente íi 
traduce per perfona , ma che non pare ab-
baíianza efpreílivo. " I Fiiofofi , dice San 

Ciril lo , hanno ammeífe tre ipojlafi : 
Hann' cftefa la divinita a tre ipofiafi: 
Hann' cziandio qualche volta adoperata 
la voce Tnn'tta E non vi mancava al-
tro fe non che ammettefTero la coníu-
flanxialita delle tre ipojiafi , per raoftrar 
T unita della Natura Div ina , efelufiva d' 
ogni triplicita in riguardo alia díüinzion 
di natura, e per non inferiré come ne-
ceíTario i l concepire una iníeriorita rifpet-

}> tiva di ipojlaf. 
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Quedo termine causo grandi diíTcnfioni 

nell' antica Chiefa ; primieramente fra i 
Greci, e poi anco fra i Latíni . 

Nel Concilio di Nicca , la hypoflafis fu 
definita come dinotativa delT i (i elfo , che 
per le due voci ejfenza , o fo/tanza dino-
tafi ; di maniera che era erefia il dírc che 
Gesü Criílo foííe di una hypojiafis d'fFe-
rente dal Padre ; ma il coftume altero i l 
fue fignificato . Vedi ARIA NI , e ARIA-
NISMO . 

Nella neceffita, in cui fi fu d'efprimerd 
fortemente contro i Sabelliani , fecero i 
Greci fcelta della parola hypoflafis , ed i 
Latini della voce perfona \ i l qual cambia-
mento diventb F occafione di un difparer 
fema fine . La frafe ipn? virorcicríi<: ufata 
da' Greci , fcandalezzo i Latini che folevano 
tradur óworeecrtí nella lor lingua , per la vo
ce fubjiantia : La ílertlezza o Icarfezza del
la Lingua Latina neile írafi Teologiche , 
non permettea loro fe non una voce per 
le due voci Greche efena, ed moTaais \ e si 
Ii refe incapaci di diftmguere effenza , da 
ipofiafi. '— Per la qual ragíone fcelfero d1 
attenerfi alT ufo di diré tres perfonx , piut-
tofto che tres hypojlafes. Fu poílo fine a 
queíle logomachie, in un Sínodo tenuto in 
Aieífandria verfo l'anno 362, nel quale in -
terveune Sani'Atanafio; e da aliora in ap-
preíío non fecero piü ferupolo i Latini di 
diré tres hypofiafes, né i Greci rpia nrpoca-
irot. , tre perfone . AppreíTo i Greci il co
ftume era invalío di diré f/í« vaia , rpí i^ 
UTOS-UO-ÍÍS 1 una ejfenza , tre fojianze; ed ap-
preíío i L a t i n i , non una ejfentia, tres fub-
flantice , ma col fentimento o íignificato 
medefimo, una cjfentia, o fubjiantia , tres 
perfones . Alcuni Scnttori Latini recenziori, 
per fchivare Tarabiguita delle parole fo/ian-
za e perfona , ufano diré fuffifienza , e s1 
efprimono cos í , un ejfenza, tre fujfjienze. 
Quelli che prefero la voce hypofiajis nella 
fuá figaificazione antica , non foftennero 
di udire tre ipojiafi , che , fecondo loro , 
era no altrettante divine eííenze o foílanze . 
E pur quelli fteífi i quaii ufavano la paro
la nel nuovo fenfo contro i Sabelliani , 
tut t i dichiaravano , ch 'cgíin ' intendeano per 
eíTa tre iodividui , o tre foggetti che fuf-
fiftono íimilmentc , e non tre differenti 
eííenze o foílanze : cosí che nel loro fen
fo , ammetteano tre ipofiafi in una e ía 

flcíía 
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fteíía effeMa . — A l t r i , per ejfenzn, ínte
fe 10 una natura comune e indefinita, come 
i ' umanita é comune a tutti gii uoroini in 
genere i e per hypofiafis ̂  una íingolar natu
ra , peculiare di ciafcun individuo ? come 
ogni uomo in particolare é una modificazio-
ne di tinta o intiera Ja natura pd eílenza 
umana. — Ma quefta ultima fignificazione, 
che alcuni attribuiícono a San Bafilio , fe 
vien applicata alJa Divinita , inchiuderebbe 
»ñ tritheifmo : imperocché fe le tre perfo-
rie neUa Tr in i ta fono tre ipofiafi , appunti-
no come fon Pie tro , Gi acora o , e Giovan-
n i , vi fono manifeftamente tre D e i . Veggafi 
trattata a dilungo e con minuiijfima dijiinzio-
m quefta materia appreffo i l P. Pe ta vio ne* 
fuoi Dogmi Teologtci. 

IPOSTASI , hypojiafts , nella Medicina , f i -
gnifica i l fedimento, o \z fiíbftdcntia dell'ori-
na , cioé quella craífa parte pefante, che va 
al fondo nel liquor dcll' orina . Vedi SEDI
MENTO , e ORINA. 

I P O S T A T I C A , nella Teología , é un 
termine ufato , parlando del Mifterio dell' 
Incarnazione. 

Jpojiatica unione , é P unione de 11' uma
na natura con la Divina . Vedi INCARNA-
ZIONF . 

I I Verbo fu unito ipoftaücamente alia na
tura umana nella perfona di Gesu Crifto . 
Vedi TRINITA^ . 

IPOSTATICI Principj , appreffo i Chimi-
ci , e particolarmente i Paracelíifti , fono 
Vi tre elementi Chimici , [ale, %o//o, e mer
curio ; chiamati anco l i tria prima . Vedi 
PRINCIPIO, ed ELEMENTO. 

_ I P O T E C A , hypotkeca * , nella Legge ci
v i l e , una obbligazione , con cui gii eíFetti 
di un debitore fi fan paífare al fuo credito-
re , per aíficurare i l fuo debito . Vedi MORT-
GAGE . 

* La parola ha /' origine dal Greco , ¿7*3-
5»x» , cioe una cofa foggetta a qualche 
obbligazione y dal verbo viroTihn¡jt,i , fup-
ponor, fono foggetto j da viro , fotto , e 
TiSiipi, pono. 

Hfícnáo V ipoteca un impegno, procaccia-
to a fine che i l creditore abbia una ficu-
rezza, fi fon praticati varj mezzi onde af-
ficurargli i l beneficio della convenzione . L ' 
ufo del pegno e i l piu antico, ed é la ftef-
fa cofa a un di preffo che 1' ipoteca ; tutta 
la differenza íla qu l , che i l pegno fi mette 

Tomo I V . 
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ncllc mani del creditore . 
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laddove in una 

femplice ipoteca , la cofa rimane appreffo i l 
debitore, ed in fuá poffeííione . Fu trovaío 
piíi facile e piu cómodo i l método d'impe-
gnare un bene per mezzo di una conven-
zion civile , che di un'attuale confegna : e 
pero , P efpedicnte fu praticato appreffo i 
Greci in prima; e da effi poi prefero i Ro-
mani i l nome e la cofa ; folamente i Gre
ci , per meglio ovviare alie fraudi , ufarono 
di affigere qualche viíibil marca alia cofa , 
acciocché i l pubblico conoíceffe ch' ella era 
ipotecata , mortgaged , dal Proprietario : ma 
i Romani , confiderando quefti indiz;, o que-
fte marche per ingiuriofe al debitore , ne 
proibirono P ufo. 

I Giureconfulti Romani difllnfero ruattro 
fpezie d' ipoteche: La Qonvenzionale , ch' era 
colla volonta e col confenfo d'ambe le par
t í : La. Légale) che fu ordinata dalla Legge, 
e che per quella ragione fi chiama tacita ; 
I l pratoris pignus , quando per la fuga , o 
per la non comparfa del debitore, i l credi
tore veniva in poffeffo de' fuoi effetti : e la 
Giudiziaria , quando i l creditore ne veniva 
meffo in poffeffo per virtu di una fentenza 
del Magiñra to . 

L ' Ipoteca convenzionale fi fubdivide in ge~ 
nerale ) e fpeziale . Uipoteca é genérale quan
do tut t i gli effetti del Creditore, si prefenti 
come futuri , fono al Creditore impegnati , 
od obbligati. Ella é fpeziale , quando e l i -
m i tata ad una o piu cofe particolari . 
Quanto ali ' ipoteca tacita , i leggiñi non ne 
contano meno di fei differenti fpezie. 

I P O T H E N U S A , HYPOTENUSA*, nella 
Geometr ía , é i l piu lungo lato di un trian-
golo rettangolo ; e quel lato , che futten-
de , od é oppoíto ali' angolo retto . Vedi 
TRIANGOLO. 

* La parola e Greca , ÚTrorai/ncra , fub-
tendens , formata da moT&m , fub-
tendo. 

Cosí nel triangolo K M L , (Tav.Geometr. 
fig-yi.) i l l a t o M L , oppofb alPangolo ret
to K , é chiamato 1' ipotenufa. 

Egli c un celebre problema nella Geo
metría , che in ogni triangolo rettangolo , 
come K M L , i l quadrato dell' ipotenufa 
M L , é eguale ai quadrati d' ambo gli al
t r i lati K L , e K M . •— Chiamaíl partico
larmente i l Problema Pittagorico , dal fuo 
inventore Pittagora , che dicefi aver facrifi-. 

L U I cato 
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cato una intiera hecatombe alie Mufe , per 
moftraríi lor grato , perché Tavean affiítito 
in ritrovarlo. Vedi PROBLEMA. 

IPOTES1 * , nella Lógica, é una propo-
fizione, od un principio, cui íupponiamo , 
o prendiamo per conceffo , affine di trar-
ne conclufioni , per la prova di un punto 
ch' é in quiñione . Vedi POSIZIONE , e 
PRINCIPIO . 

* La parola e Greca , ifab&imf , da wro , 
fub , e Seai; pofitio . 

Nella difputa, fi fanno fpeflb delle ipote/l 
falfe , affine di tirare in aífurditadi gli av-
verfarj; ed anche nella geometria, fi ponno 
dedurre delle verita da tai falfe ipotefi. Co
sí , fe i l Cielo cadeífe , noi prenderemmo 
tutte I5 allodole . La confeguenza regge 5 
bencbé tratta da UVL ipotcft faifa. 

Ogni propoíizione condizionale , o ipoteti-
ta , fi pub diftinguere in ipote/i , e tcfi : La 
prima recita le condizioni , fotto le quali 
una cofa é affermata o negata ; e la feconda 
c la cofa ñeífa affermata, o negata . Vedi 
IPOTETICO . 

Cosí nella propofizione, un triangolo é la 
meta di un parallelogrammo, fe le bafi e le 
altitudini di ambedue fono eguali: L ' ultima 
parte é V ipotefi ^ fe le bafi, &c . e la prima, 
la teíi , un triangolo é mezzo un parallelo
grammo . Vedi TE s i . 

I n rigorofa Lógica, non fi deve mai paífa-
re dall' ipotefi alia tefi ; vale a diré , i l prin
cipio íuppofto debbefi provare eífer vero , 
avanti che fi efiga che venga accordata la 
confeguenza. 

IPOTESI, nella Fifica, &c. dinota una fpe-
zie di fiílcma efpoño e tratto dalla noftra 
propria immaginazione ; col quale fiha per 
ifcopo di render ragione de1 fenomeni , o 
delle apparenze della natura . Vedi FENÓ
MENO, SISTEMA, &c. 

COSÍ noi abbiam delle ipotefi per fpiegare 
i l fluífo e rifluíío , la gravita , i l magnetifmo , 
i l diluvio, &c. 

Le reali e fcientifiche cagioni delle cofe 
naturali generalmente fbnno nell' ofcuro , 
€ nel profondo: L'oífervazione e l'efpeiien-
za , gl' idonei mezzi di giugnervi , íono in 
moltiffimi cafi eftremamente tarde e lun-
ghe ; e la mente umana é impaziente : 
Quindi é , che venghiamo fpeífo 'portati a 
fingere od inventare qualche cofa che paia 
fimile alia cagione, e che fi commenfura e 
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dcflina a render ragione di di veril fenome
ni ; in guifa , che cib che fi adduce poffa 
per avventura eífere la vera cagione de' me-
defimi. Vedi CAUSA . 

Sonó i Filofofi tra lor divifi in quanto aíl' 
ufo di fimili finzioni od ipotefi y che in oggi 
corrono molto meno di quel che un tempo, 
e fopra tutto nel Secólo p ífato. G l i ultimi 
valenti Scrittori efcludono, anzi che no , le 
ipotefi , e s' attengono onninamente alf of-
fervazione e all' efperienza . Vedi ESPERI-
MENTALE Filofofia . 

Tut to quello che non é dedotto da' feno
meni , dice i l Cav. Neuton , é un' ipotefi,; 
e le ipotefi , fian metafifiche , o fificbe , o 
meccaniche , o delle qualitadi occulte , non 
han luego nella Filofofia Efperimentale . 
Phil .Nat. Princ. Math in cales . Vedi NEU-
TONÍANA . 

I Cartefiani s' arrogano e voglionó fup-
porre quali aífezioni lor piace nelle parti-
celle primarle della materia \ recando fran
camente in mezzo quelle figure , quelle 
magnitudini , que' moti , e quelle fituazio-
ni , che peí loro uopo credon fervire e gio-
vare . 1— Eglino altresi fingono degl' igno-
t i , e non veduti fiuidi , e l i dotano del
le pib arbitrarle proprietadi \ danno ad eífi 
una fottigliezza, che l i rende atti a perva-
dere i pori di tut t i i corpi , e l i fanno 
agitati da movimenti i piu inefplicabili . 
Ma non é egli queílo un rigettare la co-
ftituzione reale delle cofe , per foftituirvi 
de' fogni in fuo ¡uogo ? Coloro che fon-
dano le loro fpeculazioni fovra ipoteft , an
co re he da eífe argomentino regolarmente , 
fecondo le piui rigorofe leggi della mecca-
nica , fi pub diré che compongano una ele
gante ed artifiziofa favola ; ma ell 'é fera-
pre una favola . Cotes in Prafat. ad Newton. 
Princip. 

IPOTESI , piu particolarmente, fi applica, 
neli'Aftronomia , ai diverfi filie mi del Cielo: 
o alie díverfe maniere, onde varj Aítronomi 
hannofuppofto che i corpi celefti fieno fchie-
r a t i , moífi , &c . Vedi SISTEMA . 

Le principali Ipotefi fono la Tolemaica, la 
Copernicana , e la Tychonica . Vedi TOLE-* 
MAICO, &c. La Copernicana é in oggi di-
venuta la piu corrente , ed_é cotanto dalle 
oífervazioni giuftificata e favorita, che i fuoi 
foíienitori hanno per un' ingiuftizia , ch' ella 
fi chiami un' ipotefi. 

IPO-
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I P O T E T I C A Propofíxione, é una com-

binazione di due propofizioni categonche , 
lu l t ima delle quali feguita dalla prima , che 
vieh diftinta mediante la particella fe . Vedi 
p R O P O S I Z I O N E . . . 

T a l i , e.P. fono: S'egli é un uomo, egli 
é anímale : Se i l Turco dorrae , i Gallo 
canta: Se voi vi péndrete , vi íara perdonato . 
Vedi CONDIZTONALE. 

IPOTIPOSI , Hypottpojis * , nella Retto-
rica una figura con cui una cofa vien co
sí vivamente defcritta o dipinta ,• che non 
pare che fi legga , o íi afcolti , ma anual
mente fi vegga , o fi prefenti davanti agli 
occhi . Vedi DESCRIZIONE , CAR ATI E
RE , &c . 

* La parola e Greca , vmrvrrucns , forma* 
ta dal verbo vv-crviroí , per figurara de-
moníko , rapprefentare, o far che fia ve-
duta una cofa : da yra, fotto, e TUTTO? , 
imraagine , figura , &c. 

Tale é quella ipottpofi elegante di Cice
rone , ove ei dipinge la crudeka di Verte : 
Ipfe inflammatus federe & furaré in f r u m 
venit . Ardebant cculi; toto ex ore cmdiliéas 
emanabat . Expeílabant omnes , quo tándem 
progreffurus efet ; cum repente komínflm cerri-
p 't, atque m foro medio mdari ac delígari , & 
virgas expediré jubct . Clamabat Ule mifer fe 
eivem effe Romamm, &c. 

L ' Ipotipofi s1 ufa fpeffo da' Poett , e par-
ticolarmente da Virgilio , che abbonda di 
p i í ture . 

*IRASCIBILE , un termine neíP antica 
Filóle fía , applicato a un appetifo , o ad 
una parte dell 'anima, dove rificoono Tira , 
e le altre paffioni, che ci animano e provo-
cano eontro le cofe difficili, od odiofe. Ve
di APPETITO . 

Delle undici fpezie di paffioni attribuite 
al] 'anima, i Filoíoñ n'aferivono cinque all' 
appetito irafcibile ; cioé la collera, l 'ardire, 
ü t i more , la fperanza , e la di'perazione : 
le altre fei fi danno all' appetito concupifei-
b i le ; e fono i l placeré , i l dolore , i l defide-
rio , T ávvérfione , V amore , e 1' odio. Vedi 
PASSIONE , e CON UPTSCFNZA . 

Platone dividea 1'anima in tre parti ; la 
ragionevole . V irafcibile , e la concupifeibi-
le . Le ultime due , fecondo quefto Filofo-
fo , fono le parti dell' anima corporee e mor
tal i , che fan nafcere le noftre paíTioni . 
Vedi ANIMA . 
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Platone pone la fede dell' appetito irafci

bile nel cuore; e del concupifeibile , nel fe-
gato ; come due fonti del fangue e degli 
ípiriti , che foli affettano la mente . Vedi 
CUORE , e FEGATO . 

I R E N A R C H A , un ufízial militare nell* 
Imperio Greco, a cui fi apparteneva di prove-
dere alia pace , alia íicurezza, ed alia tran
quil lita delle Provincie. 

* La parola ¿ Greca, ^pnvotpy^ní, da &pnvn , 
pax , ed upxoí, Principe , da uo-^ii, co
mando, impero, & c . 

Nel Códice di Giufliniano fi fa menzio-
ne , che gl' irenctrehi vengono mandati ael-
le Provincie per mantenere la pubblica pa
ce , col gaftigar i deli í t i , e metter in efecu-
zione le leggi. 

Oltre quefto , v' era un altro Trenarcha nt\-
le Citta , a cui s'apparteneá di conícfvare 
la pace , e di chetare la íédizione e i) tu
multo fra iCi t tad in i . Queíl'Ufiziale era ta-
lor chiamato parimenti prafeam urbis. Ve
di PREFEITO. 
Gl'Imperadori Teodofio ed Onorio, foprref-
fero 1'ufizio ÚQ^C Irenarch¡e ^ perché fíah^ra-
vano della lor comraiffione , incomodar/do 
e perfeguitando i l popólo , in vece di man
tenere fra effi la pace . 

I R I S * , Arcobaleno . Vedi 1'Articolo AR
COSA LF NO . 

* La parola £ Greca f f t i , che alcuni ere* 
dono dinvata da etpcú parlo , dico ; emendo 
P arcobaleno una meteora che fi ere de pre
dica la pioggia. 

I TS , nell 'Anatomía , un cerchio verga-
t o , o variegato intorno alia pupilla dell'oc-
chio , formato dtlla duplicatura dell' uvea , 
Vedi UVEA . 

L ' Iris , in differenti perfone , é di colorí 
diíFerenti : nel luo mezzo v' é una perfora-
zione , per cui apparc una piccola chiazza 
ñera , detta la vijia , o la pupilla dell' oc
elo , attorno di cui 1' iris forma un anello. 
Vedi PUPILLA, OCCHI O , CILIAR-: , L I 
GAMENTO , &c . 

I r i s , o Iride , s'applica altresi a que' co-
lori cangianti che qualche volta appaiono 
su i vetri de'telefcopj , de'microfeop;, &c . 
cosí chiamati , dalla loro íimiglianza a un 
arco-baleno. 

La ftefia appellazione fi da parimenti a 
quello fpecirum cqlorato, che un vetro trian-
golare prifmatico gitta fopra un muro, quan-
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8o fi tiene ín un debito angolo nt ' raggi tlel 
Solé . Vedi PRISMA . 

I R O N I A * , una figura nel Parlare , in 
cui di fatto intendiamo ovogliam diré cofa 
diverfa molto da quel che efprimono le no-
fíre parole : come quando par che lodiamo 
una perfona , mentre evidentemente l a m o í -
íeggiamo , c la biafimiamo . 

* La parola e derivata dal Greco, &pcc"cia, 5 
dijfimulazíone. 

Quindi chiamafi da Quintiliano qncfta fi
gura , diverfiloquium , díjfimulaziofie , ed i l -
lujione . 

Cosí diciamo : U n bello Storico per ve
r i ta ! volendo diré , un menzognero , &c, 
L'Ironia fi ícuopre da sé , piuttoíto nei tuon 
di voce dell'Oratore, che nelle parole. Ve-1 
<ái ACCENTO . 

_ I R R A D I A Z I O N E , fignifica un' emana-
xione , o quaíi un germinar di raggi , o 
di fottili effluvj fuori da qualche corpa . 
Vedi EMANAZÍONE, RAGGIO , EFFLUVJ , 
€ QU ALTTA' . 

I R R Z I O N A L E , Irrazionali Numeri , 
gli fkííi che furdi . Vedi SUR DI , e N U 
MERI . 

IRRAZIONALÍ Quántka . Vedi QUAN-
T I T A 1 i 

IRRAZIONALE J ín ima. Vedi A N I M A . 
I R R E G O L A R E , cib che devla dalle for-

fne a rególe comuni , Vedi RECOLARE, e 
REOOLA . 

Cosí diciamo , una fortificazione irrego-
ícre , un edifi/io irregolare , una figura irre-
golare, & c . Vedi FORTIFICAZIQNE , FAB-
BRICA, FIGURA, &c» 

IRREGOLARI , nella Grammaíica , fono 
queile infleffioni de lie parole , che varian 
dalla regola. Vedi ANOMALÍA. 

IRREGOLARE , tra i Caíuifti , ü applica 
«id una perfona che é refa incapace d' en
trare aeglt ordiai ^ come per eflere di na
tal i i l iegimmi , per eilere mutilaío , Scc. 
o ad un Ecclefiaítico , il quale viene inter-
detto , foípeío , o tenfurato , e pe re ib refo 
íncapace di tenere un benefizio, o di fare le 
fu n 7 i o.ni lacre, 

IRREGQLARI Cort}t \- fono foltdi non tes-
sninati da eguali e fimili fuperficie .. Vedi 
CORPO , e SOLIDO . 

IRREGOLARE,. nell'arte ¿ i Fabbrkare, s* 
applica non íolamente alie parti di un edi-
m ú a che íkviaao dalle, progorzioni ftabili-
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te per raezzo de' monumenti antichi , e 
confermaíe dagli Architetti ; come quanda 
una colon na Dórica é fatta nove moduli al
ta , od una Corintia undici ; ma ancora ai 
luoghi ed alie figure degli edifizj , dove gli 
angoli ed i lati fon fatti ineguaíi , come 
nella maggior parte degli antichi caflelli ; 
nc' quali , fenza neceffita , e fenza eíTervi co-
ílrctti dalla í i tuazione, era affettata una ta* 
le irregolarita. 

Una Colonna eliccíi effere irregolare , la 
quale non íolamente de vía dalle proporzio-
ni di uno dei cinque Ordini , ma i cui or
na menti o nei fufo, o nel Capitello , fono 
aífurdi, e «aale fcelt i . 

I R R E G O L A R I T A ' nel moto dclla luna . 
Vedi LUNA . 

I R R E P L E V I A B I L E Rcturmum . Vedi 
RETURMUM . 

I R R E P L E V I A B L E , nella Legge comune, 
fignifica quello che non pub e líe re rifeattato , 
ricuperato „ &c Vedi REPLEVY . 

I R R O R A T I O , qualche volta dinota una 
fpezie di tra splantazione, ufata per la cu
ra di certe malattie . Vedi TRANSPLAN
TA z i o NE . 

Cunfifte nel lo fpruzzare ognt gíorno , o 
álberi y od altre piante a propoíito , con 
1' orina o col íudore del paziente , o con 
1' acqua , nella quale i l fuo corpo , o al
meno la parte affetta, é fia ta bagnata j fin 
a tanto che i l male Ca difeacciato. — Su-» 
bito che s1 é fatta V trrora%ione ^ fi gitta nuo-
va térra fopra la pianta , a fine d' impedi
ré che la virtu de lia mumia > cioé , dellc» 
fpiriio vitale del liquido, non ifvapori nelT 
aria » 

I S C H I A D I C H E % T 5 X I A A 1 K 0 2 , un 
epiteto dato da' Mcdici alie due vene del 
piede t che tenninano nella crurale , 

* La parola, e derivata dal Greco la-yjat % 
a ktry ioy j cox.a , Partea * 

La prima delle dette due vene, chiamata 
F rfchiadica grande ,, é furmata da dieci picco-
l i ra m i , pcocedenti dalle dita del piede , che 
unendolí infierne , paííano lungp ed attacGO^ 
ai mu icol i dei graíTo dclla gamba „ 

L ' ifchiadica minore é forma ta da diveríc 
ramificazioni , procedentl dalla pelle e da 
mu icol i c h e cingono rarticolazione della co-
ícia. ~ Sonó anche chiaraaíe vene fetatiche *. 

ISCHIAS , ISCHÍADICA , o ISCHIATIGA,* 
Vedi i 'Ardcolo SciÁTICA 
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I S C H I U M * , c ISCHION , ^ nell 'Anato-

mia , i l nome di uno degli ofli deH'anca ; 
tbiamato anche coxa , e coxendix . Vedi 
COXA . 

* La parola e denvata dal Greco i a x v í , 
forza. r J • » 

Nel i ' Ifchium v' é una prníonda cavita , 
chiamata cotjlc , o acetabulum , che riceve 
Ja tefta dell' oífo del la cofcia . Quefta cavita 
é cerchiata di un giro cartilaginofo , che ferve 
a fortificare la cofcia. 

U Ifchium h uno degli offa ¡nnominata . — 
Vedi Tav. jínatom. ( Ofleol. ) fig. 3. Ut. S. 
num. 19. fig, 12. l i t .c. Vedi anco ÍNNOMI-
KATUM . 

I C H U R I A * , nella Medicina , un male, 
che confifte in una total íoppreíTione dell' 
orina . Vedi ORTNA . 

* La parola e Greca , téxispié , fo^mata 
da ÍQ y o», fermare, e artov , orina:. 

Ella é cauíata da qualunque cofa che puo 
oftruire i pafíaggi de'reni , degli uréter! , o 
del eolio della vefcica, come la renella , la 
pietra, la flemma, &c. Pub anche proveni-
re da un' oflnnione de' nervi , che paííano 
ai reni od alia vefeica , come vediamo che 
accade , in una paraliíia delle parti di íotto 
al diafragma . La troppo grande diíkníione 
della veícica pub anche produrre 1' iítdfo ef-
fetto; imperoi-ché le fibre eflendo molto al-
lungate, e per coníeguenza condeníate, gli 
fpiriti necelíarj per la loro contra2Íone non 
v i pcííon effere ammeíTi; donde avviene che 
quelle perfone , le quali han no ritenuta la 
loro orina per lungo tempo , trovano moka 
difficolta nello icancarla. 

ISELASTICA , una fpeyie di giuochi, o 
combattimentí , celebrati nelle Cittá della 
Grecia e dt l l 'Afia , al tempo degr Impera-
tori Romani. 

I vincitori in qtiefti giuochi aveano con-
fiderabiliffimi privilegj , che lor conferivan-
fi •, al!' efempio d'Augufto, e degli Ateniefi, 
che fecero lo íieflfo verfo i vincitori ne5 
Giuochi Olimpici , Pitii , ed lítmii 4 Eran 
coronati ful campo, immediate dopo la vi t-
toria j eran loro accordate penfioni; venivan 
forniti di provifioni a í pe fe pubbliche; erano 
portati a cafa in trionfo , e fatti entrare nel-
fc loro Citta per una breccia od apertura 
jielle muraglie ; donde é venuta 1' appella-
•xione di queíti giuochi , perocché eiátKuvvety 
figiiiáca introdurreo 
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I S I A , ISETA , feíle e facrlfizj , antica-

mente folennizzate in onore della Dea Ifis . 
1Í' IJté. cTan fefte piene d'impuritadi abbo-

minevoli; e per quefta ragione , coloro che 
v i s' iniziavano , erano obbligati di daré i i 
giuramento di fecretezza . Duravano nove 
giorni fucceíTivi; ma diventarono cosí fcan-
dalofe , che ilSenato le abolí in Roma , fot-
to i l Coníolato di Pilone e di Gabinio. Due 
cent'anni dopo , furono rimeíle dal i ' Impc-
radore Commodo, i l quale v i affiftette, la-
feiandofi vedere in mezzo ai Sacerdoti di 
quella Dea col íno capo rafo , e portando 
1 Anubis. 

ISI C I , facerdoti della Dea Ifis . Dio-
feoride dice , 4che portavano un ramo di aííen-
zio marino nelle mani invece di ulivo . Can-
tavano le lodi della Dea due volte al gior-
no , cioé al levar del Solé, quando apriva-
no il fuo Templo; dopo di che chiedevano 
per i l reftante del giorno limofine; e ritor-
nando la fera , ri pete vano le lor orazioni , 
e chiudevano i l templo. 

Tale era la vita , e !'ufizio ácgV IJiaci .* 
Non fi coprivano mal i pierii, fe non colla 
fottil buccia del papyrus , i l che diede mo
tivo a Prudenzio , e ad altri di diré , che 
eglino andavano a pié nudi . Non portava
no altro abbigliamento che di tela , perché 
Ifíde fu la prima che infegnb al genere uma-
no la cultura del l ino. Vedi DiodoroSiculo, 
e F Ifis e Ofiris di Plutarco. 

ISOCRONO , ISÓCRONOS , s'applica a 
quelle vibrazioni di un Péndulo , che fi com-
piono in tempi eguali . Vedi PÉNDULO , e 
VlBRAZIONE . 

Della quale fpezie fono tutte le vibrazio* 
n i , od oicillazioni del medefimo péndulo, o 
piu brevi o piü lunghi che íieno gli arebi, 
ch'ei deícrive ; imperocché quand'ei deícri-
ve un arco piü corto , fi move tanto piíi 
lentamente j e quando un lungo, proporzio-
nalmente fi move piü prefto. Vedi OSCIL-
LAZIONE, ed ACCELERAZIONE , 

ISÓCRONA Linea, é quella in cui fi íup-
pone difeendere un corpo fenza alcuna ac-
celerazione . Vedi DISCESA , ed ACCELE-
RAZIONE . 

Leibnitz , negli u 0 t Eruáh. Lipf. Aprile 
1689 , ha un difeorfo su la linea ifocrona , 
in cui moftra , che un corpo pefante , con 
un grado di velocita acquiftata per la fuá 
difcefa da qualunque altezza , pub difeen* 

dere 
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dere dal medefimo punto per un infinito nu-
^riero di curve ifochrone, che fono tutte della 
ftefla fpexie, differendo Tune dall'altre fola-
snente nella magnitudine de' lor parametri; 
quali fono tutte le paraboloidi quadrato-cu-
biche , e confeguentemente fimili l ' una all ' 
altra . Egli moílra altresi , come fi poífa 
trovare una linea, nella quale un corpo pe
íante diícendendo , recederk uniformemente 
da un dato punto , o v i íi avvicinera uni
formemente . 

I S O L A , un tratto di té r ra , circondato da 
acqua; fia del mare , o di un fiume , o di 
un lago Nel qual fenfo , ifola fi contradi-
flinoue da Continente , o térra ferma. Vedi 
CONTINENTF . 

Alenn i , dalla Gen.x. 5. e dalP Eccl. X L I I I . 
2-3. conchiudono che le Ifole fono cosí an-
tiche , come i l mondo , e che ve ne furo-
no alcune ful bel principio: checché íi pof-
fa diré di quefta pro va , non é in alcun 
modo probabiie , che le ifole grandi , rimo-
tiffime dal Continente , fien nuove , o che 
fien nate , ed ulcite fuori dal mare ; o ílac-
Cáte , e tróncate dal Continente . Ned é 
i m n certo , che íi ion fórmate delle nuove 
JJole , col gittar su di vafti muechi di cre
ta , di limo , di rena , &c . come quella , 
per eíempioT di Tíongming , nella Provin
cia di Nanquín nella China : o pella vio-
lenza del mare , che ha troncati e ñacca-
t i grandi promontor; dal Continente , come 
gii antichi s' immaginavano che íi foflfero 
fórmate la Sicilia , e la Gran Bretagna . Egli 
c ce río parimenti , che alcune Ijele fon ve-
nute dal fondo del mare , come Santerini 
un tempo , e le tre altre Ifck ad eífa vici-
ne , últimamente , nelP Arcipelago , V ult i
ma nel 1707, la quale forfe al di íopra de' 
flutti dal fondo del mare dopo un terremo
to , che fi credette avería diílaccata dal fuo 
fondamento. 

Varj Naturalirti fon di parere, che le Ifo
le fi forma roño nel tempo del Diluvio ; al-
t r i penfano che ficno Üate fquarciate e fe-
parate dal Continente per for-za di gagliar-
de tempefte , d' inondazioni , e di terremo-
t i . Queíli ul t imi hanno oííervato, che l ' I n -
die Orientali , le quali abbondano d' Ijok , 
piu che qualunque altra parte del mondo , 
fono anche piu moleilate da terreraoti , da 
tempeíle , da vulcani , da folgori j & c . che 
qualunque aitra parte, 

ISO 
Varenio giudica veré queñe oplnioni iu 

alcuni efempj o cafi particolari \ e crede che 
in ciafeuna di quefte maniere íienfi prodotte 
dell' Ijole. Sant'Elena, l'Afcenfione , ed al
tee ifole dirupate e ícopulofe , ei luppone 
eíTere divenute tal i , per avere i mari inon-
dato le loro vicine campagne . Coll'accumu-
laríi di íkrminate quantita di arena, ed al
tre materie terriccie, ei crede che fienfi fór
mate 1' ifole di Zealand , del Giapone , & c , 
Sumatra, eCevlan, e la maggior parte cieli' 
Ifole dell' Indie Orientali , ei crede piutto-
ílo , che furono ftaccate dal Continente; e 
conchiude , che le Ifole dell'Arcipelago fu
rono fórmate nell' ifteffa maniera; immagi-
nandofi come probabiie, che i l diluvioDeu-
calioneo vi abbia potuto contribuiré . Vedi 
D I L U V I O . 

Gl i antichi aveano una nozione partieo-
lare, che i ' ifola di Délos , ed alcune poche 
altre ifole , foífero forte dal fondo del ma
re : lo che , comunque parer poíía favolo-
fo , fi accorda con oífervazioni recenti . Sé
neca oíTerva e riferifee , che V ifola The ra
fia cosí apparve ful mare Egeo al fuo tem
po , di che furono teílimonj di viíta i ma
rinan » 

A vean parimenti un'opinione , che alcu
ne ifole fien nuotanti, o galleggino nel ma
re . Tálete per verita giudicava , che tutta 
la tér ra , da noi abitata, fluítuaíTe cosi nell* 
Océano ; ma la fuá opinione fácilmente é 
rifutata, 1'álveo del mare írovandoíi conti
nuo alia Ipiaggia : ma le ifole natanti non 
fono per al tro improbabili , fpezialmente fe 
la térra di cui conftano, fia leggiera , e ful-
furea , Séneca dice , che vicino a Cutí-
liae egli vide una cotal ifola , e ne menzio-
na di ver fe altre dell' illelfa fpezie ; anzi era 
opinione comune fra gli antichi , che tutte 
le cicladi avelier fatto lo üeíTo. 

Gryphiander ha feritto un Trattato Lati
no íopra V Ifole r de ínfu.is * 

ISOLE Fortúnate. Vedi FORTÚNATE,, 
I S O L A T A , termine che s'applica a una 

eolonna, o ad altro edificio y il quale fta fa
lo , o libero o ftaccato da qualunque muro 
contiguo , &c . come un' ifola nel mare ; 
donde probabilmente é derivata la denorni-
nazionc . Vedi COLONNA . 

I S O M E R I A , nell'algebra , i l método di 
liberare o fgombrare un'equazione dalle fra-
zioni j col ridurre tutte ie frazioni ad un 

conm-
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comime denominatore , e quindi rnoltipli-
cando ciaícun membro de IT equazione per 
cotefto comune denominatore . Vedi FRA-

ZIONI • « -'n-je ' c V ifomeria viene ad eífere I ilteüa coía 
che ció , che altramente chiamah Conver-
fime deir Equazione, Vedi CONVERSIONE, 

I S O P E R I M E T R I C H E Figure , fono quel-
le che hanno perimetri o circonferenze egua-
Ü . Vedi ClRCONFERENZA . 

"Egü ¿ dimoítrato nella Geometria , che 
tra ie figure ifoperimctriche , quella é la piíi 
grande che contiene piü lati , o piu ango-
l i . Dal che íegue, che i l circolo é la piu 
capace di tutte le figure, che hanno l'iílef-
fa circonferenza che eíío . Vedi CIRCOLO , 
AREA , &c. 

Che di due triangoli ifopcrimetrici che 
hanno i'ifteffa bafe, e uno d'eífi ha due la
t i eguali, e l ' akro ineguali ; quello é piu 
grande, i cu i lati fono eguali. 

Che delle figure ifoperimctriche, i lati del-
le quali fono eguali nel numero , quella é 
la piu grande , la quale é equilátera , ed 
equiangolare . D i qua fegue la foluzione di 
quel popolare problema, fare che un aíiiepa-
mento o una chiuíura- e ricinto di muro, che 
inchiude e ferra un acre ( particolar mi fu
ra di terreno ) od al tro determinato nume
ro di acre , o giuggeri, a , ferri e inchlu
da qualunque al tro maggior numero di acre, 
o giuggeri. 

Imperocché , chlamate x un lato di un 
parallelogrammo , la cui área é i l numero 

d' acre a ; allor fara ~ 1' al tro lato , e 2 -
x x 

-f- zx fara la circonferenza del parallelogram
mo , che eííer dee eguale a quattro volte la 

radice quadra di b , cioé 2 - - \ -2x z=z y/ b ^ 
,' - - ' • ' x i 

donde fi avera fácilmente i l valore di ed 
infinita di quadrati e di parallelogrammi fi 
polfono fare , che averanno 1' ifteífo períme
t r o , ma difFerenti aree . Ex.gr. Se un lato 
di un quadrato fia 10, ed un lato di un pa
rallelogrammo fia 19 , e 1'al tro 1 , cotefti 
quadrato e parallelogrammo faranno ifoperi-
metrici, cioé cadauno 40 : e ció non oftante 
Tarea del quadrato fara 100, e del parallelo
grammo folamente 19. 

ISSOPOj HYSSOPUS , un'erba medicina-
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l e , di una quali ta deterfiva, e mondificati-
va , che principalmente fi adopera nelle ma-
latíie del petto e de'polmoni. Vedi DETER
GENTE . 

Egli é un ingrediente ílabile ncgli apoze-
mi pettorali. V i é puré un fciroppo di queíl' 
erba ed un' acqua femplice deílillata ; che 
trovan fi neile officine. Vedi ACQUA. 

Egli ha parimenti la virtu di confortare 
e fortificare ; e giova aííaiííimo contrp la 
melancolía e la fiemma . E i íi propaga fo
lamente per rami o polloni. 

Le fue fommita , ed i fuoi fíori ridotti 
a polvere, íi rifervano da alcuni per met-
terne su 1' erbe d' infalata piu fredde. Vedi 
INSALATA. 

ISSOPICA Arte , un nome che Paracelfo 
ha dato alia Chimica , confiderata come quell* 
arte, che purifica i metalii , i minerali &c . 
alludendofi a quel teño de' Sal mi , Afpergcs. 
me hyffopo, & mundaéor. Vedi CHIMICA . 

ISOSCELE Triangolo , é un triangolo , 
che ha due lati eguali. Vedi TRIANGOLO . 

í n un triangolo ¿fofeele F D E ( Túvola. 
Geometr. figura 6g.) gli angoli y tá u ) op-
pofti ai latí eguali ^ ed una linea tirata dal
la cima o dal vértice , che taglia la ba
fe in due parti eguali , é perpendicolare al
ia bafe . 

I S T E R A L G I A , hyfleralgia * , nella Me
dicina , un doIore nella matrice , 0 nell' úte
ro , caufato da qualche infiammazione , o 
da altro feoncerto in quella vifeera . Vedi 
MATRICE . 

* La parola e compojla dal Greco us-tpa , 
matr ix, útero, ed <xKyoí\, dolore. 

I S T E R I C A * , Affezione, o FajTwne, una 
malattia nelle donne , chiamata anco MTo* 
eazione deW útero , ed accejfi della madre, Ve
di UTERINO . 

* La parola e Greca ÚS-ÍDIKO; , da ÚTspoe 9 
uterus . 

Affczione ijierica 1 generalmente dagli A u 
tor! s' ufurpa promifeuamente , con affezione 
ipocondriaca y ambedue le malattie ," fuppo-
nendofi eífere realmente la fteffa . La loí* 
diíferenza fi íta fol nella relazione , e nella 
cireoílanza. 

Vaffezione iflerica é propriamente una fpe-
zie , o un ramo deü'ipocondriaca , peculiar 
alie donne , e creduta nafcere da qualche 
feoncerto nell 'útero . Vedi IPOCONDRIACA 
Affezione. 

Uno 
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Uno de' fmtomi od effetti de' morbi ipo-" 

condriaci , fi é , le convulfioni , ed acceífi 
non molto dififomiglianti daquelli deH'epile-
píía : queíli fi chiamano attacchi , od acccjji 
iflertci, e la malattia che l i produce V affe-
zione ijlerica . Sydenham . 

Ella é particolarmente denominata foffeca-
zione (¡¡erica , da uno de' íuoi principali 
fmtomi , che é una contrazione del pet-
t o , ed una difficolta di reípiro . Vedi SOF-
F Q C A Z I O N E . 

Alcune donne, quando fon aflalite da que-
ño male, s' iramaginano, che una fuñe le-
gata attorno de' loro colii , fia per ftrango-
larle; e ad altre pare, che un pezzo o boc-
cone arrivato nella lor gola, cui inghiottir 
non poífono , i v i fi fermi , e chiuda i l lor 
refpiro: alcune eziandio reftano per un pez-
zo come realmente íoffogate , fenza alcun 
fenfo, né moto. 

I piu ordinarj fmtomi o accidenti di que-
ílo male, fono, vertigine nel capo, offuíca-
mento negli occhi, inquietudini, dolori nell' 
abdome , ruttazioni, naufee , vomiti , deli-
r j , convulfioni. E i non é fempre accompa-
gnato da tutíi quefti fmtomi, ma or da piü , 
& or da meno, e quando piu quando meno 
gagliardi. 

I I DottorPurcel defcrivendo i l paroífismo 
iflerico, dice ch' ei comincia da un fenfo di 
freddo che vien su per la fchiena, e pofcia 
fi fpande e allarga per tutto i l corpo : ap-
preífo ne feguita dolor di teíla , e qualche 
volta palpitazione del cuore, con fvenimcn-
to e deliquio , da cui prefto la paziente r i -
torna. Alie vol te , al freddo fuccede un no-
tabil calore , che apporta i fopradetti fmto
m i . — Baglivi aggiugne che le donne ifle-
rkhe fentono freddo fulla cima della tefla ; 
e queílo , fecondo l u i , é i l principale diagno-
íHco del morbo. 

Le cagioni ordinarie di quefto fconcerto, 
fono paífioni violente, collera, a more , t r i -
ilezza , nuove cattive , odori acuti , e troppo 
fragranti, paure, &c. Quanto alia nozione 
popolare de' vapori maligni , che provengo-
no dall' útero , e cagionano tutt i quefti fm
tomi , ella vien da' dotti Medici rigetíata , 
e credono , che al morbo di cui parliamo 
fien foggetti gli uomini eguaímente che le 
donne. La real cagione fi é negli ípiriti ani-
mali , e nel fi fiema nervofo ; e 1' añezione 
iflerica non differifce dall' ipocondriaca . 

I S T 
Quanto alia cura , eífendo che i piu dê  

íintomi fon convulfivi , vengono indícate 
le medicine antiípafmodiche . Durante i l pa-
roífiímo , le coíe fetide , applicate o inter
namente o eíkrnamente , fon di giovamen-
to ; e in particolare i l cafloreum , il fumo 
di corno bruciato , o di piume abbruciate , 
tenute vicino al nafo . G l i fpiriti volatili 
ajutano parimenti a fvegliare la paziente dal 
paroííifmo ; come puré i l pizzicare o velli-
car delle fuole de' piedi . Quando egli é piu 
grave e notabile, che all ' ordinario , fi dee 
ricorrere alia puntura , alia fcarificazione , 
a5 veíficanti , a' cauftici , &c . Vedi ISTE-
RICHE. 

ISTERICHE Medicine, fono rimedj oppor-
tuni per allontanare le affezioni ijieriche , 
particolarmente gli fconcerti deil' ú te ro . Ve
di ISTERICA affezione. 

V i fono diverfe fpezie di medicamenti ifie» 
rici: alcuni evacuano, o mondano e purga-
no la matrice, con efpellere le impurita i v i 
alíuogate : altri tendono a fermare i fuoi 
fluífi fmoderati j ed altri fortificano i l tono 
dell' ú tero. 

Secondo i l Dottor Quincy , nafcono af
fezioni ijieriche da fenfazioni o troppo t i t i l -
lanti , o troppo molerte : Le prime proce-
dono da quell' irritamento de' nervi-, a cui 
per la loro temperatura , diípofizione e fe-
crezione , cotefie partí fono naturalmente 
foggette , e che in alcuni temperamenti 
giungono a tal grado, che traggono in fcon
certo tutto i l íiííema , o compoíío della per-
fona , e cagionano una Arana varieta di 
fmtomi j ex. gr. diverfe forte di convulfio
ni , e una fpezie di furore ; che perb da 
alcuni fi chiamano furores uterinl. Vedi UTE
RINO . 

Quefii difordini , pare che piu efficace-
mente fi mitighino da quelle cofe , che fo
no in certo modo i l rovefcio de' cordiali , 
e che fono neli' odore e nel fapore ingrati 
e fpiacenti: pare che corrifpondano a queíla 
intenzione , íoífocando , direm cosi , gl i 
fpiriti , e frenando i lor moti diíordinati , 
cosí che ceífi una tale fiimolazione, e le fi-
bre ritornino al lor tono satúrale , ed a 
movimenti piu eguali : imperocché , come 
cib che é grato e dolce ai fenfi, adduce una 
eftrema emozione ne' filamenti fottiíi ner-
vei ; cosí cib che é fétido e fpiacevole di-
ftrugge aífatto queíla cmozione , e la mor 

tiñ-
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tíficazione ; e fíccome ia prima fpezie di 
cofe , cioé delle grate e t i t i l lanti , con
fía principalmente d¡ partí fine fottil» vo-
l a t i l i , per lo che, come s é í'piegato fotto 
la voce CEFALICHE , fon atte nate ad en
trare ne' nervi ; cosi quefle dclla feconda 
fpezie fono generalmente d' una conteftura 
tenace e vifcofa , e perb piü adatte ad in-
voloere ed imbarazzare coteño fugo fotti-
le-^con che viene i l fuo moto ritardato , 
e Gonfeguentemente le fibre refe meuo fpon-
giofe. 

ISTMII Giuochi, Iflhmia certamina^ Lu
dí I / i hmi i , furono divertimenti, o certamí 
folenni, tenuti e celebrati in onore di Net-
tuno; ed erano i terzi in ordinc, fra quelli 
che celebró l'antica Grecia. Vedi GIUOCHI . 

Plutarco, nella vita di Tefeo , dice che 
furono inñituiti da coteft'Eroe ad imitazio-
nc d'Ercole , che aveva dianzi inflituiti i 
giuochi Oiimpici ; ma Archia rifcrifce la 
loro inílituzione a Melicerta, o a Palemo-
nc, cui chiamano i Latini Portumnus . A l -
t r i dicono , che furono inlhtui t i da NiOs 
íigüuolo di Nettuno ; ed altri , da Sififo, 
fratello di Atamante, Re di Corinto , cir-
ca gli anni 1550. avanti Crifto : Come fi 
vogüa che cío fía, queÜi giuochi erano ce
lebrati ncli' IJimo di Corinto , e di qua é 
venuto i l Joro nome. 

Archia , ed altri dicono , che i l premio 
de'vincitori in qucfti giuochi era una co
rona di prezzemolo . Plutarco e Strabone 
dicono, che da principio fu una corona di 
pino ; che queda fu poi cambiata in una 
di prezzemolo, ma che alia fine fu riaíTun-
ta quclia di pino ; e alia corona fi aggiu-
gnea il guiderdone di 100 dracme d' argento . 

QueÜigiuocki fi íenevano ogni t r eann i , 
o , fecondo Piinio, ogni cinque, ed erano 
fiimati cosí facri , che dopo ia difiruzione 
di Corinto , i Sicionj furono incaricati di 
promuoverli e continuarli . Erano cotanto 
ri lomat i , ed i i concorfo v 'era si grande, 
che fol le primane perfone delle piü r imar-
che vol i C i t t a , vi potean aver iuogo . Agi l 
Ateniefi era toccato ed aífegnato tanto fpa-
zio , quanto fí potea copnre con la vela di 
una nave, cui eghno mandavano ogni anno 
a Délos. 

I S T M O , Ijihmus^ un eolio flretto, od una 
firifeia di térra che unifee due continenti j 

Tom. I V , 
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o connette una penifoia alia térra ferma, e 
divide due M a r i . Vedi PENISOLA . 

Gl' IJimi piü celebri fono, quello di Pa-
ñama o Daricn, che unifee rÁmerica fet« 
tentrionale con la meridionale ; quello d i 
Suez, che connette l'Afia all 'Africa; quel
lo di Corinto , o del Peloponnefo , neíi* 
Morca; quello della Tartaria Crimea, al-
tramente chiamata Táurica Cherfonefui; ({utU 
lo della Penifoia di Romanía , ed Er i í íb , 
o i ' ¿fimo della Cherfonefo Trema , dodici 
fUdf largo ; ed é quello che Serie intra-
prefe di tagliare. 

Gli antichí ebbero varj difegni di taglíac 
1' ifimo di Corinto, che é un tratto di d i -
rupati colli , che s'eflende circa dieci m i -
glia ; ma furono tutt i difegni vani , noa, 
eflíendo ancor nota V invenzione delle ca-
teratte, o fia de'foflegni d'acqua. Fu an
che ícntsto di tagliare ? ifimo di Suez, per 
fare una comunicazione tra i l Mar RoíTo» 
ed i l Mediterráneo. 

La parola Ifihmus, s'applica dagli Ana-
tomici a diverfeparti del corpo umano , par* 
ticolarmente alia parte fíretta dcüe fauci 9 
fítuata tra le due tonfille. Vedi GOLA, C 
TONSILLE . — IJimo chiamano gli Anato-
mici ancora la feparazíonc fra le due narí-
c i . Vedi NASO . 

I S T O R I A *, hifloria, un racconto, o una, 
defenzione di cofe , come fono, o come fono 
fíate; in una continuata, e ordinata narra-
zione de'fatti principali. e delle Joro circo-» 
flanze. Vedi A N N A U . 

* La parola é greca, Wopiet , hifioria ¡ e 
denota letteralmente una ricerca di cofe. 
curiofe , o un defiderio d i [apere , od 
anche una relazione di cofe , che ab-
biam vedute\ dal verbo Is-optiv , che pro* 
priamente ftgnifica, conofeere o fapere una 
cofa per averia veduta . Abbenche /' idea 
appropriata al termine hiílona , fia ora 
moho piü ampia ; e noi fapplichiamo ad 
una narra-zione di diverfe cofe memorable 
//", eziandio fe i l relatare le prende fola-
mente dal rapporto altrui . V origine del
la voce e dal verbo itnpi , conofeo, so 
& c . e di qút %, che tra g l i antichi , d i ' 
verfi de loro grandi uomini furono chia-
mati polyhifíores, q. d.perfonaggi di va" 
ria e genérale cognizione. 

L ' Ifioria dividefi , per riguardo al fuo 
M ra m ra fog-
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foggttto, o el argomtnto , in Jfloria della na 
tura ed IJloria dells azioni. 

L'IsTORlA della natura , o STORIA Natu-
Yale^ é una defemione de' corpi naturali ; 
fia terreñri , come animal!, vegetabili, fof-
fvli , i l fuoco , l'acqua , le raeteore &c. o 
celeÜi, come le ñelle , i píaneti , !e Come-
t é , &c. Vedi NATURA, &C. 

• Ta l i fono le Ijlorie di Ariftotele, di Did-
feoride, di AMrovando , &c . tal! puré fo
r o , la Storia de' quadrupedi di Gesnero ; 
le Smie degli uccelli , de' pefci, &c. di 
Wil iugkby: Ta ' i finalmente fono i ' Hifíoria 
cxleflir di Fiamfteed , &c. 

I jhr ia naturale, coincide grandemente con 
que! che chiamafi d' altra gu;fa Fifidogia . 
Vedi FISIOLOGÍA . 

ISTORIA, in riguardo alie azioni, é una 
continuata relaziure di una ferie di eventi 
mcmorabili , ncgli sífari , o di una Cola 
perfona, o di una Nazione , o di diverfe 
períone e Nazioni \ ed inchiufa o compre-
fa ín un grande , o in un piccolo fpazio 
di tempo. 

C o s í , Tucidíde ha feritta la Storia del
la Grecia, o fia della guerra del Peiopon-
nefo tra gli Acenicfi e gli Spartani ; L i -
v i o , la KÍoria Romana \ Mezeray , ed i l 
P. Daniel la Storia di Francia; T y r r e l , ed 
Echard , V Ijloria d' Inghiltcrra ; Buchanan , 
quella di Scozia; Clarendon , Y I/loria del
la Ribeilione; Thuano, i l Vefcovo Burnet, 
&c. V IJloria dclle loro vite , e de' loro 
tempi . 

Eufebio, Baronio , &c. hanno feritta la 
Smia della Chiefa ; i l Vefcovo Burnet , 
quella della Riformazione, &e. 

Diverfi Autori hanno feritto ful método 
di leggerc e di íludiare V IJloria; tra gli 
a l t r i , Luciano, Bodino, Voííio i l vecchio, 
Whear, Patricio , Be n i , Maícardi , de Silbón , 
i ! P. ie Mome , i l P.R^pin, {'Abate di S. 
Real, i l P. ThormíTm, Fresnoy, &c. 

V I/loria é uivifain antica e moderna 9 uní-
veri ale e par t icol are , Jacra e profana. 

I ! P. Mtot í t r ier ci da i propr; caratteri 
deMe diveríe futzie d' IJloria , con grande 
accuratcz?.a. Ei diílingue Vijhria^ si quan-
to alia materia, come quanto alia forma ; 
ed appom bclh tfempj di dafcheduna. 

Sacra ISTORIA, é queHa che ci reca in-
nanzi í Mil ier j e le cerimomc della Rcligio-
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ne, le vífioni e le apparizionl di Dio Ste, 
i miracoli, ed altre cofe fopratmurali, del-
le quali Dio folo é T autore . Ta l i fono ¡I 
Libro della Gencfi , gli Evangelj , 1'Apo-
caliífe, &c. Vedi MIRACOLO, PROFEZIA, 
RlVEL AZIONE , &C. 

Naturale ISTORIA, é una deferizionedel-
le fingolarítadi della Natura , le fue irrego-
larita , ed i fuoi prodigj; e le alterazioni 
alie quali é foggetta , nella origine , ncl 
progreífo, nel fine e nell' ufo deile cofe . 
Ta l é la Storia degli Animali d'Ariftote-
l e ; la Storia di Teofraílo delle Piante; ed 
i l corpo intero della Storia Naturale di Pü-
n io : Tal i pur fono la Storia Naturale dell' 
Indie del l 'Acoí la ; la Storia della Provincia 
di Stafford, &c. di P lo t t . 

Chile ISTORIA, é quella de'popoli, de
gli Stati, delle Repubbliche , delle Comuni-
t a , delle C i t í a , &c. —- Ta l i fono quellc 
di Tucid íde , dell'Alicarnaífeo , di Livio , 
di Polibió, di Mezeray, del P. Daniel, di 
M i l ton , di Buchanan, &c. 

ISTORIA Perfonale , é quella che da i l 
r i t ra t to , o la vita di qualche perfona . Ta 
l i fono le vite di Plutarco , di Cornelio 
Nepote, di Svetonio, &c. Le vite de'Pitto-
r i , de' Poeti, de' Filofofi , de'Savj, &c. 

L ' IJloria Perjonale é la fieffa che quella 
che altramcnte chiamiamo Biografía. Vedi 
BIOGRAFÍA . 

Smgolare ISTORIA , é quella che deferive 
una (ola azione, un aflcdio, una baítaglia, 
od anche una guerra, una efpedizione &c. 

V IJloria in riguardo alia fuá forma» é 0 
femplicf, o figurata y o mifta. 

I&TORIÁ Jemplice , é quella che fi porge 
fenza verun' arte, od eñranio ornamento ; 
cioé un nudo e fedele racconto delle cofe, 
nel modo, e coU'ordine che fono íeguite . 
Ta l i fono le Cromche deii'Impero Orién
tale; i Fafti ; le Tavolc Cronologiche , i 
Giornal i , &c. Vedi FASTI. 

ISTORIA Figurata, é quella , che é ol-
traccib arricchita con ornamenti , dall'inge-
gno, dalla detlerita , e dalla nobilta de' pen-
lamenti delio Storico . Tal i fono f ijiorie 
politiche e morali de' Greci , de' Romani, 
e di parecchi moderni. 

Qnclt' ultima é una fpezie di Storia ra-
zionale; che fenza f- rrnarfi alia feorza , o 
nei re í ter iore , cioé nell' apparenze delle ce-

fe, 
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fe, difcuopre i fonti , gli ordigni fecreti ? nario iflorico > e poético; dappoi accrtíciuto 
o le macchine de' varj eventi ; entra nei ed aumentato da Lloyd , da Moreri , da 
penfieri, ne'petti delle perfone che vi han Hoffman, &e. M . Bayle ci ha dato un D i 
parte i fcuopre le loro intenxioni e le lo- zionario IJlorico > e critico: Diodoro Siculo', 
ro mire , e dal rifultato deile intraprefe , Vignier , ed il Vefcovo Nicholfon ci han 
disvela e argomenta la prudenza o la de- date biblioteche Jjioriche. 
boiezza , onde furono incammitiate, con 
dotte, &c. 

L'arte Iflorica confirte principalmente nell' 
ordinare e diíporre i varj accidenti , cosí 

Queüe fono Je di gran lunga piu uti l i e che compongano un tutto uniforme e ben 
piu dilcttevoli Jjiorie. A queíla claíTe pecu- conneífo . I I P. Daniel, 
¡¡ármente fí deon nferire le IJlorie e gli An- Le qualita principali dello flile Ifiorico , 
nali di T á c i t o , tra gli antichi; e quelledi fono la perfpicuita , e la brevita . Vedi 
Guicciardini, di Davila , di Thuano, edel STILE . 
Vefcovo Burnet, tra i moderni. 

ISTORIA Mi j i a , é quella che oltreglior-
ISTORICA Colonna > é quella i l cui furto 

é adornato di baííi rilievi , intagliati tu t t i 
namenn della Ijioria figúrala, vi h entrare attorno dal fondo alia cima rapprefentanti 
le prove e 1' autorita delia Stona femplice ; la ftoria e le azioni di qualche perfona il-
fornmimftrando le memorie autentiche, le luftre. Vedi COLONNA . 
lettere originali , i Manifeíii , le dichiara- Nelle colóme iftoriche, le figure poífono 
7.ioni, &c. per confsrmare e fpalieggiare la eíTere difpofle o in linea fpirale, continua-
venta di quel che é detto. Ta l i fono 1'Ijio- ta da una eftremita all 'altra , come nella 
y/V, o coikzioni di Rushworth , la Storia d* colonna Tnuiana in Roma : ovvero in fa-
Inghilterra di M . Rapio Thoyras \ le Ijhrie fce, o cerchi diftinti , i quai conteogono 
gentalogiche di Duchesne i f Iftoria di Be- tanti differenti foggetti. 
arn di M . de Marca, &c . ISTORIOGR A F O * , un Ijloñco, oferit-

ISTORIA, vien anche ufato alie volte il tore di Storia , di profeíTione, o dichiarato 
termine per un Romanzo ; o per una favo- tale ; una perfona che vi fi apphca partico-
lofa, ma probabile relazione, di una ferie larmente. Vedi ISTORIA. 
d' azioni , od awenture finte, od inveníate * La parola e compojia dal Greco i~opin , 
dallo Scnttore. Vedi ROMANZO . —- Tale e ypû ca ferivere. 
é la Storia delle Guerre Civi l i di Granata j I I termine, iftoriografo, particolarraente 
i ' Ijioria di Don Chifciotte 1' Ijioria Etio- dinota una perfona, che ha i l canco peculia-
pica d'Eliodoro, &c. re , e la. commiíílone di ferivere la Storia del 

ISTORIA, nella pittura, dinota unquadro fuotempo. V IJioriografa á\ fuá Maeftk, é 
compoíío di diverfe figure, o perfone rap- un Minit l ro , fotto i l Lord Ciamberlano r 
prefentaoti qualche fatto, o qualche evento i l fuo faiario monta a 200.1. per ann. 
í lor ica , reale o finto. Vedi PITTURA . I S T R I O N E , HISTRIO, ne í ran t i eo dr?.-

I Pittori fi diítinguono in pittori da r i - m i , fignificava un attore, od un C ó m i c o ; 
tratt i , in pittori da fiori e da f ru t t i , inpi t - ma piíi fpezialraeate un pantomimo , che 
tori d' animali e paefaggi , e in pittori d' faceva la fuá parte con gerti, e con bailo » 
I j ior ia . I l primo luogo univerfalmente vien Vedi COMMEDIA , PANTOMIMO, &C. 
dato, ai pittori di Storia, come la parte o I T A L I A N O , la hngua che fi parla i n 
provincia della pittura la piii. difficile , la Italia., Vedi LINGUAGGIO. 
piu fublime , e dominante, o da maertro. Querta lingua é dirivata principalmente 

I S T O R I C O , cío che ha relazione alia dalla Latina; e di tu t t i i linguaggi dal La-
Storia. Vedi ISTORIA. tino formati , non ve n ' é alcunt> che porti 

Cosí diciamo,, verita ijiorica ftilo ijio,~ con sé piu vifibili coatrafegni del fuo or i -
tico y Scc*. ginale,, che V Italiano, Vedi LATINO. 

La donazione di Coftantino , la realitk Ella fi tiene per una delle piii perfette 
¿ella Papeífa Giovanna, &c. fono puntt ifto- Linguc,, fra le moderne , che ha. parole e 
«kií* grandemente c o n t r o v e r f i f r a í i per rapprefentar tutte le idee » per 

Hcoticoí Stefaiiüi hm pubbticat» uts dizio' efprimere tutti; i fentimentí f per ifpiegaríi 
M m m ro 2 SUÍ 
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su tut t i i foggctti, per nominare tatú gH 
if l rumenti , e le partí degli opifizj, dell'ar-
t i &c. Da alcuni le vicn rimproverato co
me difetto, che ella abbondi troppo di di-
ininutivi 5 e di fuperlativi , o piuttofto au-
xnentativi ; ma íenza moka ragione : im-
perciocché fe cotcfte voci nulla piíi trasmet-
íono al!' intelletto che idee giufte delle co-
fe, non v' é fallo o difetto in cífe , come 
non ve n ' é ne' noflri pleonasmi , o nclle 
iperboli . 

I ! carattere della lingaa Italiana , deefi 
ConfeíTare, ch 'eg l ié aííai diffcrente da quel-
10 dclla noíira ( 1 Ingltfe ) \ e qucíia forfe é 
la ragione , perché noi fiam cotanto prefti 
a trovare e fupporre in eífa de'difeíti : ira-• 
perocché quantunque VItaliana fia a propo-
fito per ogni forte di fcrittura, per tutt i gli 
fíili, e per tutte le materic , cib non oñante 
molti de' piü cclebri Autori Italiani non 
riefcon bene , quando fon porta ti neil 'Ingle-
fe ; ed alcuni eziandio nel loro origínale 
idioma non fi leggono da un Inglefe con gü
ilo . I I linguaggío corrifponde al genio del 
popólo ; gi ' Italiani fon penfofi , Icnti , e 
p ig r i ; c íembra alíresi , che la loro lingua 
ícorra peíatnmente, benché con una certa 
mol le cguaglianza , e con un certo lifcio ; 
e le fue parole talor íi allunghino fin a un 
gran fegno. Hanno gl' Italiani un buon gü
i lo dclla Mufica , e , per fare a grado del
la lor paííione in cib , hanno altérate mol-
tiffime ¿elle lor voci primitive ; lafeiando 
fuora le confonanti , accumu'ando vocali , 
amraollendo ed allungando le terminazioni, 
án graxia della cadenza . 

Quindi i l Hnguaggio Italiano s' é refo eftre-
mamente muficale , e riefee meglio che al-
cun altro nelic Opere , e in al cune par
t í dclla Focfia ; roa nella forza , e nel 
«ervo egli manca : quindi p u r é , una gran 
parte delle fue voci , preíe da! Lat ino, fo
no cotanto ícarabiate ed a l té ra te , che non 
cosí fácilmente fe ne conofeono gli origi-
nal i . 

La moltitudine degli Stati Sovrani , ne* 
quali ¡'Italia é divifa, ha dato occafione ad 
no gran numero di differeníi dialetíi in que! 
Lingusggio; che fono nulladimeno tut t i buo-
ni nel luogo dove íi ufano e fi parlano . 
11 Tofcano fí fuol preferiré agli altri dia-
letli , e la praaun zia Romana a quclla del-
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le altre C i t t \ ; donde é nato ií prover
bio Italiano, Lingua Tofcana in bocea Ro
mana . 

X' Italiano é generalmente inteío paíía-
bilmente bene per i'Europa , e fi paria fpef-
fo nclla Germania, nella Polonia , e nelT Un-
gheria . — A Coftantinopoli, nella Grecia , 
e ne' porti del Levante , 1' Italiano íi ufa 
tanto comunemente , quanto i l Hnguaggio 
del paefe , in que5 iuoghí perb ei non fi par
ia puro, ma corrotto da molte voci e fraíi 
proprie del paefe , donde egH ha preío un 
nuovo nome, ed é chiamaio Italiano Fran
co . Vedi FR ANCO . 

ITALIANI Conj. Vedi r artícelo CONO < 
ITALIANE M/fure. Vedi M i su RA . 
ITALIANA Maneta. Vedi MONETA . 
ITALIANA Seta. Vedi SETA. 
I T A L I C H E Ore , fono le 24. ore del 

giorno naturaíe , contate dal tramontar del 
Solé di un giorno , alio íleíTo tramontar 
del giorno feguente . Vedi ORA . 

QueAa maniera di contare era ab anti-
quo ufata fra gli Ebrci ; e lo é dsgT I ta
liani fin al giorno d 'ogg í . Vedi GIORNO , 
TEMPO &c. 

ITÁLICO Carattere , nella fiampa . Ve
di LEÍ TE RA . 

ITÁLICA Sctta , é i l nome di un partito 
di Filofofi antichi , fondato da Pittagora ; 
cosí chiamaio , perché quefio Filo fofo in-
fegnb in Italia ; fpargendo la fuá dottrina 
fra i l popólo delle C í t t a , Tarenturn , Me-
tapontus , Heraclea , Ncapoüs , &c. Vedi 
PÍTTAGORICI. 

I T E R A Z I O N E . Vedi l 'Articolo REITE-
RAZIONE. 

I T T E R I C O , ICTERICUS*, un termine 
nella Medicina , applicato 2 quelie perfone 
che hanno i ' i t te r iz ia , che i Laiint chiama-
no icierus, auriga , o mot-bus rcgius . Vedi-
ITTERIZIA . 

* La parola ¿ derivata dal Greco túriprn > 
che fignifica /' ijieffo , e che alcuni dtriva-
no da ÍJCTI? , unafpezie di donnoia cogli 
occhi g ia l l i . 

I T T E R I Z I A * , una malaítia , la qu.lc 
confifte in una fuffafione , o fpargimentc? 
della bi le , e nel fuo rigettamento ( rejeftid ) 
fulla fuperfizie del corpo , onde tullo Peílerior 
abito n' é fcolorato . Vedi BÍLE . 

* Itterizia mWInglefe ck¡amaft]&m&'^ % 
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che i un tetmins dkivato dal Frmcefe 
jauniíTc, gialiare, da jaune geallo. 

Ve ne fono tre fpezie y h prima , pro-
priamcrue chiamara 1' hterizia , o ttteuzm 
gialla , procede dalla bile giaüa, che , in 
quedo cafo , é troppo eíai tata, o troppo 
abbondante nella malla del fangue ; o for-
fe da un' oftruzione delíe glandule del Fe-
gato, che irnpedifce, che i l fíele dcbitamen-
te i i lepari dal fangue; ovvero da un ottu-
rameoto del porus bilarius , o per altri fi-
jBjili me/¿i , onde s' impedifce la ra i l lu 
ra di quctto íiuido coii' alimento negli in-
t eñ io i . 

La i'econda, chiamata l ' ¿uerizia ñera , 
procede dal mcfcolamento della iñeffi cogli 
acidi. 

La terza, che tira al color verde, pren
de la fuá origine altresi da una miíUira 
della bile con un acido . Queft' é comune-
mente chiamata chlorojts ; cd é uno feon-
certo moho ordinario nelle giovanetec. Ve
di CHLOROSIS. 

Nella itterizia gialla , fono g k l l i princi
palmente i'albugínea o 11 blanco dell' oc-
chio , e la pcüc : td in oltre i ! paziente 
v i pro va del pizzicore . N-dla itterizia ñera ^ 
t perduto i i color na tu ra le , a cagion dell' 
umor atrabilare, fparfo di fotto alia pelle: 
prima ella appar btunetta , c pofeia di un 
color di piombo. 

L ' Itterizia é bene fpeíío un foriere dell* 
idropifia. — Un Dottore della Facolta di 
Montpellier, chiama V itterizia gialla, ac-
compagnata da dolori pcriodici , un reuma
tismo del fegato ; ed un altro Medico della 
iieíía Cit ta la chiama , una periódica quar-
tana del Fegato. 

Lo fpinto acido del fale ammoniaco, di
ce fi e fíe re ua eccellente r imidio centro V 
Itterizia. 
^ I T I N E R A N T I Giudm% ojufiiees, quel-

l i che anticamente venivano mandati con 
delle commiffioni in 'diverfe Contte , o Pro-
VÍncie, per udire principalmente quellecau-
fe, che ion chiamate pleas of the crown : e 
ion gi' iftelli , che con alero noroe diconfi 
ÍUÍHCÍS in eyre. Vedi JUSTICE . 

I T I N E R A R I O , la defcniione , che un 
viaggktorc da del fuo viaggio , c delie co-
fe rarc c fmgolari , che e§li ha oífervatc 
nelle fue feotíe * 
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L ' Itinerrario d' Antonino mortra tutte le 

firade grandi e maeftre , nell' Imperio Ro
mano , e tutte le Üazioni del Romano Efcr-
c i to . —Fu comporto per ordine dell' Impe-
rator Antonino P í o ; ma egli é in oggi rnol-
to mancante, effendo Hato malmenato dalle 
maní de 'copií i i , e degli editori. 

ITINERARIA Colonna. Vedi COLON NA . 
J U D A I C U S Lipis , una pietra grigit , 

teñera , e fragüe , in forma di una ghlati
da , con alcune linee tírate regolarmcnte 
fulla fuá fuperficie, come fe vi foííero fíate 
iegnate col tornio. 

Queda pietra é di qualche ufo nella Me
dicina ; credendofi dotata di virtü lithun-
thriptica, e pero s' applica per feiogliere la 
pietra nella vefeica . Vedi LITHONTHRI-
PTICO. 

J U D I C I A L I S Lex . Vedi 1' Anicolo 
LEX . 

J U D I C I O Falfo . Vedi V Artícelo 
FALSO . 

J U D I C I U M D e l * , GIUDIZIO di Dio , 
fu un termine anticamente appHcato a tut
te le pro ve ftraordinarie de' delitti occu' t i , 
come quelle che fi facean per raezzodeli' ar
me , del duello; quelle per raezzo del íuo-
co , dell' immerfione della mano e del brac» 
ció nell' acqua bóllente , o di tutío 11 cor-
po nell'acqua fredda ; colla lufinga o fpc-
ranza che Dio operaííe un miracolo , piuí-
tofto che lafeiar perire la verica , e 1' in-
noceoza . Vedi PROVA , PURGAZIONE_ , 
&c . 

* Si fe fu per defenderé non poffit, judicio 
Dei fe i l . aqua vel ferro fieret de eo jujt i* 
t i a . Leg. Edw. Conf. 

Queíle confuetudini furo no confervate per 
lungo terapo , anche tra' Cníl iani , c fono 
in ufo tuttavia appreffo alcune Nazioni . 
Vedi ORDEAL, ACQUA , COMBATTIMEN-
TO , DUELLO, CAMPIONE, &C. 

Quelle forte di Giudizj comuncmente íi 
tcnean nelle Chiefe, alia prefenza de' Ve--
fcovi , de'Preti, e de'Giudici fecolari, do-
po i l digiuno di tre giorni , dopo la con fe f-
íione , la comunionc , e moite adjuraziom 
e cenmonie , deferirte diff'ufamente dal dtt 
Cange , 

J U G U L A R I , ne i rAnatomía . , fono cer-
te vene del eolio che terminano nelle fub-
clavie , Veái VENA . 

Ls 
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Le vene j u guiar i fono due da ciafcuna par

te ; Tuna cjierna, che riceve ii fatigue dal
la faccia , e dalle partí efterne dsila teña ; 
r altra interna, che riceve i l fanguedal cer-
vello . Vedi Tav. Anat. {Angeiol.) fig. 6. 

JUGULARI , íi applica parimenti a certe 
glandule del eolio , negli fpazj tra i mu-
feoli. 

Le g'andule jugulari fono quattordici, di 
figure differenti, alcune piü grandi , ed al-
tre meno , fon attaccate 1' una a 11' altra 
per mezio di certe membrane , e vafi ; e 
la loro foflama é íimile a quella deüe maf-

Eileno feparano una linfa , che é trafmeí-
fa per raezzo di coterti vafi ai muícoli ag-
giacenti. — Una oftruzione in cottftc ghian-
dolc cagiona ¡I male regio o del Re . Dio-
mf. Vedi MALE ., 

JUJUBiE , Zizyphx , it frutto di un al
te ro di qucÜo nome, che crefee ordinaria-
anente , ed é molto comune. in Italia , e 
uella Provenza.. 

Le jujubís fono in circa della groíTezza 
di una prugna, ovali , rofife di fuor i , gial-
ie di dentro, di un gufto dolcigno , e per 
lo piu vinofo: fono pettorali ed aperitive, 
ammollifcono i' acrimonia degii umori , e 
promovono uno fcarico per mezzo dello 
fputo. 

I n genere, elle hanno quaíl le iííefle vir-
fb che i fichi, e fi adoprano-quafi colle fleC-
í e intenzioni. Vedi Fico . 

Plinio dice , che Seño Papinio recb i l 
primo le jujube dalla Siria , e i tsrtuffbii 
da l l 'Afr ica , verfo i l fine del Regno d 'Au-
^ u í l o . 

J U L I A N O ^ « « o , &C. Vedi GIULTANO., 
J U L U S * , I O T A 0 2 , un Inno amico , 

cantato dai Greci, e ad efempio loro , dai 
Homani , nel tempo della raccolta, in ono-
Te di Cerere e di Bacco ; per rendere pro-
|)izie queÜe D i v i n i t k . 

* L a parola £ derivata dal Greco u\os,. 
donde mKos, covone di grano.. 

Queíl ' Inno fu talor chiamato demetrulus y 
demetriulus y uoe Julus Cereris. 
JULUS , é anche un. nome , che i Botanici 

cknno a que' ciuffi o fiocchi fimili a' vermi , 
o vermiculari, o alie palme ( ficcome ven
go n chiamati ne' íalct ); che ful principio. 
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dcH' anno, metton íuora , e flanno pendule 
dai lazzeruoii, dalle quercie , dai caíkgni 
dai noci, dai gelí i , dai fraffini, &c. 

I I Signor Ray le prende per collezioni ^ 
o adunamtnti degii /lamina de* fiori delT 
albero , perché negli alberi fertili eglino 
hanno gran copia di vafi feminali, e di gu-
fei da feraenze ; la qual opinione é adotta-
ta da Bradiey, che l i flíma tífere i bocciuo-
! i , o germogli ma ích i , e che fervono per 
impregnare i rudtmenti del frutto; o germo
gli femmine, che appajono su i medefimi al-
ben , o fopra altri della íleíía forte. 

J U N T A , termine Spagnuolo . Vedi 
G í U N T A . 

JUK A T A M » <~~ Ajfifa cadit injuratam* 
Vedi ASSISA . 

J U R A T I . Vedi GIURATI. 
J U R E . — De JURE. Vedi DE PACTO, 

e POSSESSO. 
Quo JURE. Vedi Quo Jure. 
J U R I D I C I D / e / . Vedi 1'Articolo DIES . 
JUROR , Jurator, in un fenfo légale, é 

uno di quei ventiquattro, o dodeci uomini , 
che han giurato di diré e rapportare la ve
n t a , su quella prova , o contezza che ne 
verra loro data , intorno a qualche mate
ria , di cui fia queftione . Vedi JURY , e 
VERDÍCT. 

I I gatligo de' Jurators , imputati di aver 
recata una opinione o fentenza contraria 
alie prove avutene, e cib volontariamente Í; 
é feveriífimo. Vedi ATTAÍNT. 

JURY , nella Legge comune , íignifica 
ventiquattro, o dodici uomini , che dato ii 
gíuramento hanno da inquiriré fopra una 
materia di fatto , e dichiarare la verita , 
ful fondo di quelle prove , che lor verran-
no cíibite circa 1'affare in queftione . Vedi 
JUROR ., 

Eglino debbono effere trafcelti dalia claíTe 
o dal rango Ücífo. che gji accufatt; e s' egli 
é un foraílicre , e' pub diarandare un Jury 
della meta, foraltieri, e la meta Inglcfi. 

Ordinariamente ve ne fono trentafei di 
nommati , tra i quaü nelle caufe criminali,, 
la. per fon a aecufata ha la, liberta di eccet-
tuarne ,. o di rigettarne ventiquattro, e fce-
glierne dodici a fuo piacere . •—• Queíli do-
dici fonos prefenti al proceífo, dopo di che 
fi ritiranoj in una camera, appartata , dove 
s' hajBno¡ a chiudere íenza fuoco e fenzalüí-

ase % 
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me, fcnza alimento o bevanda, fin a tanto 
che s' accordino nella loro feníenxa , e di-
chiarino di confenfo unamme > che la per-
fona aecufata non é rea del del i no appo-
ftogli . Dopo di che } i l giudice fa paliare 
la fentenza, preferitta daila legge. 

I n Inghilterra vi fono tre forte di gm-
dizj , od efami, uno detto parliamcnt , 
un altro by battle, ed i l terzo by ajpfe , o 
6y Jury • Vedl ^RrAL > COMEATTIMEN-
TO &C. 

L'efanie o i lg iudiz io , by fia l 'azió-
ne c ivi le , o crimínale, pubbiíca, o privara, 
perfonale o rede) íl riporta , per quel che 
fi appartiene al fatto, al corpo de' dodici , 
o fia al Jury , e fecondo che da quefti fi 
feopre dopo Tinquifizione , cosí fegue i l 
giudizio. Vedi ASSISE . 

Queño Jury non íblarnente é in ufo ne' 
c ir cu n i de' Giudici itineranti, ma anche in 
altre C o r t i , o Tr ibunal i , ed in materie d' 
ufizio: Ma quantunque egh appartenga alia 
maggior parte de' Tribunali della Legge 
comune, nuiladimeno é piü notabile , che 
altrove, nellc Cort i de' Giudici erranti per 
la meta dell'anno , comuncm¿nte chiamatí 
the great affifes, &c. 

Neir affiía genérale vi fono d' ordinario 
mol t i di que 11 i corpi detti Jury, perché vi 
ha gran numero di Caufe, c i v i l i , e crimi-
nali da cfamtnarfi e giudicarfi : di queíH uno 
ordinariamente chiamafi i l grand jury , e 
gli altri petitjuries; de'quali ve ne dovreb-
be effere uno in ogni hundred. Vedi HUN-
DRED. 

I I Grand JURY, é compoíío di 24 gravl 
e ricchi Signori, fcelti dal ShenfFo nella 
Provincia , perché debbano confiderare tut-
te le ceduie , e tutte le aecufe cfibite alia 
Corte , od al Tribunale ; che da loro o fi 
approvano, con ilerivere íopra le fcritture 
billa vera; o fi difapprovano e non fi rico-
no ícono , coli' apporvj a retro , igmramus, 
Vedi BILL, IGNORAMUS, &C. 

l \ Petit JURY., é compoüo di dodici uo-
mini almeno, e fono nominati tanto nelle 
caufe criminali quanto nelle civil i i qaelli 
che fono líati trafceiti per efarninare ingiu-
rie , o rean di vita e di morte, por ta no 
la loro opinione o di reo o di non reo ; 
dopo di che JÍ prigioniere , fe é trovatoreo, 
dicefi eífere convimo , e riceve i r giudizio e 
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la condanna; ovvero di altra guifa é afib* 
luto , e iafeiato in liberta . V^di DODICÍ 
Vomini, 

Quelli che fon deputati in caufe elvilí 
reali , fono tut t i , o quanti almeno fi fon 
potuti avere cómodamente, dell'ifteííb 
dred, cioé dell'ifteíTa centuria, dove i l po-
dere in quiftione é fituato > 

Clerk of the JÜRÍES , Miniílro fubalter-
no , o fottocancelliere nelle aífemblee de*, 
Jurys, Vedi CLERK. 

JUS, e JURA. Vedi í 'Art icolo LEGGE, 
c DIRITTÓ. 

jus Coronas, D i r i t t i della Corona , é par
te deila Legge d'Inghilterra, che diffenfee 
in malte cofe dalia legge Genéra le . Cokc 
fopra Liít. 

Quale Jus . Vedi V Articolo QUAÍ.£ 
Jus. 

Jus Togá . Vedi I 'Art icolo TOGA. 
Jus Patronato. Vedi PATRONATO. 
JUSTICE , JUSTITIARIUS , é un U ñ -

zisle defttnato dal Re , o da! Comune , 
per far giuftizia , od amminiflrar la ragio-
ne per via di giudizio. Vedi GIUDICE, C 
GIUDIZIO . 

E1 chiamato Jujiice , e non judge, giu
dice ; e anticamente Juflicia , non Jujlicia-
ritís i perché egli ha la fuá autoriza per de-
putazione, come delegato del Re , e non 
jure MagiQratus; cosí che egli non pubde-
putare un altro in fuá vece, eccettuato fo-
lamente i l jujiice of the forejl . 

D i quefti Jujiices ve ne fon varié fpezie 
in Inghilterra : cioé ChiefJusTiCE of the 
Kings-benchy é i l / « ^ ^ i ? capitale delía Gran 
Bretagna, e per i l fuo ufizio é un Lord . —* 
Principalmente gli fi appartiene di udire e 
determinare tutte le caufe, o tutt i i placiti 
{pleas) delU Corona; cioé queiie che con-
cernono le trafgreffioni fitte contra la Co
rona, la dign'ua, e la pace dei Re , come 
trea/oní, felonies, cioé prodizioni, fellonie, 
6cc. Vedi BANCO del Re . 

Quefto Miniüro era anticamente non fo-
¡o chef jujiice, roa ancora chief barón of the 
exchequer, cioé principal Barone dell' Era
r i o , o cíeife Finanze, e Maeftro delle Cort i 
of wards. Ccmunemcnte egli fedeva , o 
alzava il Tnbmale ne! palazzo del Re, ed 
Ivi efeguiv-i í! fuo uffi/.ij , un tempo efegui-
to per cornitera palatii ; ei decideva , in 

quel 
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qucl luogo, tutte ie contefe che feguivarso 
tra i Baroni ed aitri uomini di condi-
zkme. 

Egli avea la prerogativa di cfTerc vice
gerente de! Regno , femprc che i l Re era 
paííato oltre mare i e di ordinario fcegiie-
vaíl per queñ'üfízio un della prima nobil-

; ma i l fuo potere fu diminuito dal Re 
Richardo I . e dal Re Arrigo I . I I fuo 
xjfizio é ora divifo , ed i l fuo titolo cam-
biato , da capitalis Anglite Jujiiciariut ^ in 
quello di Capitalis Jufiiciarius ad pincha , 
coram Rege tenenda, ovvero Capitalis Jujl i-
riarius banct Regii. 

Chief JUSTICE of the Common plear 3 que-
gli i l qtiale coi fuoi affidenti, afcolta e de
cide tutte leCaufe riferite alia Jegge comu-
tie ; vale a diré , tutte le caufe c iv i l i tra 
perfone corauni, si reali che perfonali : ed 
egli puré é un Lord per i l fuo ufizio. Ve
di PLEAS. 

JUSTICE of the Foreft , é un Lord per i l 
fuo ufizio, i l quale ha la podeüa e rauto-
r t t i di decidere fopra le cífefe od i tort i 
commcííi nelle foreÜe del Re, &c. che non 
s'hanno a giudicare in altro Tnbunale, né 
da altro Ju/iice. Vedi FORESTA. 

Ve ne fon due ; uno de'quali ha lagiu-
risdiziooe fopra tatte le forefte di qua dal 
Trent ; e l1 altro, di la . 

Da raolte antiche memorie , appar che 
quefti é un ufizio o pofio di grande onore 
ed autoritaj né mai conceífo, fe non a per-
fonaggi di rimarco . — La Corte, od i l 
Tribunale dove fiede quefto juftice ^ é chia-
raata la juflice-feat of the fore/í. 

Quefto é i l folo fujiiee , che pub eleg-
gere un deputato ; egli é in oltre chiama-
to , juftice in eyre of the foreft . 

JUSTICES in Eyre , Jujliciarii Itinerantes, 
o Errantes ^ eran quelü anticamente , cheíi 
mandavano con coramiílione in diverfe Pro-
vincie, a fentir quelle Caufe , fpczialmen-
te , ch' eran denomínate Pleas of the crown ^ 
Placiti o caufe della Corona; e cib per fol-
jievo de'fudditi , che aítrimenti averebbono 
dovuto eífer tirati ai Tnbunali di Wettmin-
fler , fe la caufa era fuperiore nel men tó 
alia giurisdizion| de' Tnbunali della Pro
vincia . 

Secondo alcuni , quefti Jufiices roanda-
vanfi una volta in fett'anni j ma aitri vo-
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gH*no, che venifler mandati plu fpcfíb. **« 
Camdeno dice , che furono inílituiti nel 
Regno di Enrico IT. ma egü appar da 
moiti rifeontri, che íieno di piu vecchia 
data. 

JUSTICES O/ aflize, fono quelli che fi fo-
levano, con fpezial commiffione , mandare 
in quefta od in quelia Provincia, per alzar 
Tnbunale , e fentir Caufe , a follievo de* 
fudditi . 

Impcrocché, dovendo quelle azioni pet 
le quali fi tengon le C o r t i , dette AJfiffes9 
paífare col findacato od efame de' Giurati 
( by Jury) tanti uomini non fi potcan far 
venire fin a Londra , fenza molto pregiu-
dizio e incomodo; e pero, a tal uopo ve-
nivan mandati al Jury deñlaato e fcelto nel
la Provincia quefti Jufiices of ajfize , auto-
rizzati prima con partícolar comraiífione . 
Vedi CIRCUITO, ed ASSIZE. 

JUSTICES of Goal delivery, fon quelli che 
hanoo a fentire per commiffione, e deter
minare quelle caufe che riguardano perfone 
incarceratc per qualche delitto. 

JUSTICES of Nif t prius, fono in oggl l i 
ñeííi che l i Jujiices of ajfize. Nelle caufe co-
muni , fi fuole di ordinario prorogare la 
caufa , fin a tal giorno , Nift prius Juf i i ' 
ciarii venerint ad eas partes ad capiendas 
ajjifas : dalla qual clauíula , e' fono chia-
mati Jufiices of nifi prius , e Jujiices of af-
fize) per cagion del mandato, e delle azio
n i , ncile quali hanno aingerirfi . Vedi Ni> 
SI-PRIUS . 

JUSTICES of Oyer and Terminer , erano 
Jujiices deputati in alcune fpeziali occafio-
ni ad afeoitare e decidere caufe particola-
r¡ . La commiffione d' oyer & terminer 
vien diretta a certe perfone , per qual
che follevazionc , per qualche odiofa o 
mala condotta, od alera trasgreffione. Ve
di OYER. 

JUSTICES of the Peace , fono perfone di 
crédi to , e di autorita, defttnate con com
miffione dal Re a prefiedere , e invigilaré 
alia tranquillita e pace della Provincia , ia 
cui dimorano. Vedi PACE. 

L'ufizio di un JuJiice of the peace , é chia-
mare davanti a sé , eíaminare , c far porre 
in prigione tut t i i ladri , uccifori , difeo-
Ji , vagabondi , confpiratori , femina-
difeordie , e quaíi tutt i i delinqucnti j 

che 
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che pofíono cagtonare i i duturLo dells quie
te de' fudditi. 

L ' origine á t Jujlices cf the peace , vien 
rapportata al quarto anno di Edoardo TIL 
Erstio prima chiamati Coufervators, o IVar-
dem of the peace, cioé, cuílodi della pace . 
Vedi CONSERVATOR . 

J U V E N A L I A , o JÜVJSNALES Ludí , 

J U V 
efercízj del corpo , e combattimenti , inííí-
turtí da Nerone, la priraa volta ch' egli íi 
fe ce radere la fuá barba . 

Venivano celcbrati nelle cafe pr íva te , c 
vi aveano parte anche le donne: Probabi!" 
mente fono gil fieffi , che i chiamati con 
alíro nome Neroniana, 

Tomo I V . N n n t i 
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'IT7" £ ' una confonante doppia , e la 
M letrera décima de!!' Alfabeto. Ve-

JL di LETTERA , e CONSONANTE. 
Ella é prefa dal Greco Kappa ; e fu po

co ufata dai Latini : Prifciano la confidera-
va come una letrera fuperflua ; e dice, che 
non fi dovea ufare, fuorché nelle parole tol-
te dal Greco . Daufquto, coíl' tutorita di 
Sal luüio, oíTerva ch' ella fu ignota ag!i an-
tichi Romani . —- E per veri ta noi la tro-
viam di rado negli Autori Latini , falvo-
ché nclla vocc Kalenda^ dove qualche vol-
ta ña per una C . — Nella voce C^rrflgi?j(?, 
che fpeffo fu He medaglic é cfpreíTa con un K : 
SALVIS A U G G . E T CAES. FEL. K A R T , 
anzi talor la lettera K fola poneafi per C^r-
thago . — Begero ha oíTervato che una K 
capitale , ful rovcfcio delie medagtie degi1 Im-
peradori di Coílantinopoli , fignifíca K O N -
S T A N T I N U S , e fulle Mcdsglie Grcche 
ei vuole che Hgnifíchi K O I A H 2TP1A , 
Goel'C'fyria. 

Quintiiiano dice, che al fuo tempo alcu-
ni avean prefa una faifa nozione , che do-
vunque le lettcre c cd s' incontravano ful 
principio di una parola, fi doveííe ufar la ^ 
in luego di c. Vedi C . 

Lipfio oíTerva , che K era uno jllgma , od 
una marca, fegnata fulle fronti dei rei con 
un ferro revente. 

La lettera K ha varíe llgnificazioni neüe 
carte antiehe , e ne' vecchi diplomi ; efem-
pigrazia , K R , íignificava chomí; K R. C. 
cara civitas ; K R M . carmen \ K R . A M . N . 
carus amiíus mfier K S . chaos / K . T . capí-
te ton fus, &c. 

I Francefi non adopran mar la lettera K 
falvoché in pochi termini d' arte, ed al-
cuni nomi proprj , toiti da altre Regioni. 
•— Abiancourc, nel fuo Dialogo dcllc Let-
tere , introduce la K a lamentarfi di cífere 
f lau fpeíTiflimo efpoíla a venir dalTalfabeto 
Franctft fcacciata, c confinara ne' paefi del 
N o r d . 

N«U' Inglcfe , la K ufa moito piü del 
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bifogno , particolarmente ful fine delle pa
role dopo la C , come in publick, pbyfick, 
&c. nelle quali non é di uto alcuno . 

K é parimenti una lettera numérale, che 
fignifíca 250, fecondo il verfo : 

K quoque áucentos & quinquaginta te-
nebtt . ( 

Quando la K avea fulla fommitauna firi-
fcetra , K , eorrifpondeva al numero 250000. 

( La Lettera K nelt Italiano non ha in og-
gi alcun ufo j nella traduzione delprefeme D i -
zionario Inglefe fi fon ntenute alcune voci che 
cominciano da K , piuttojio che mandarle aW 
elemento C , per effere voci parte Inglefí , c 
da non tradurfi cómodamente con termine Ita
liano, e parte feritte dag? Inglefi con la let' 
tera K preferibilmente alia C , nel che ci $ 
piacluto di, accomodarci al nefiro origínale . ) 

K A B 1 N , KEBIN, O KUBIN , una fpeiie 
di maritaggio ad tempus, che é in ufo ap-
preíío i Maomettam . 

I I Kabin fi contrae davanti al Cadi , 
nella cu¡ prefenza , 1'uomo fpofa la donna 
per un certo tempo, con la condizione che 
s1 ei la lafeia ful fine del termine preferit-
to , le fara da lui accordata una certa fom-
ma di dinaro. Vedi MATRIMONIO , c CON
CUBINA . 

Aicuni Autori dicono , che i l Kabm é 
folamente permcffo tra i Perfiani , e nella 
Serta d ' A l i ; ma altri foftengoao, ch'egh é 
praricato anco fra T u r c h i . 

K A D A R I , o KADARITI , una Sctía fra 
i Maomcttani, che nega la predeñinazione , 
od i l Fato , che é Topinione favorita de' 
Muofulmani ; e foüiene la dottrina della 
Liberta m tutta la fuá latitudine. Vedi CA-
DAR r . 

K A L E N D i E &c. Vedi CALENDE. 
K A L I , una pianta la qual nafce fulle 

fpiagge del roare, e, come dicono alcuni , 
anche nell'arena del mare ; le ceneri della 
quale fono di un grand' ufo nel fare i l ve-
tro , ed il faponc. 

I I nome K a l i ^ o a lkal i ¡ le fu dato dagü 
Ara-
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A rabí : apprefío i Naturalifti ell' é chlamata 
Jalicornia, ¡oda , &c. i n l n g k í e , glajs wort, 
e fal t vart . Vedi VETRO. 

I I K a l i creíce in grande abbondanza nell 
Eg i t to , e neüa Soria, parinKnti ndla Lin-
guadocca, c nclla Provenía , dove coltivafi 
da i Colon i , che ne (cminano campi mtien 
con buon tfíctto e vantaggio. 

Deüa pianta K a i i bruciata , fi nducoa 
le ceneri ¡n feccia , e fi fan boüíre con 
o l io , donde fi fabbrica i i miglior fapone . 
Vedi S A PONE. 

Dali ' iltefle ceneri , chiamate anche pul 
verha y s 'eílrae un fale , deíto fale a lka l i \ 
i l quale miíchiato con una forta di arena, 
fa i l vetro fino, detto crijlallo . Vedi AL-
KALI , &c. 

La maniera di preparare, o procacciare ie 
ceneri, che fi pratica neiia Linguadocca, é 
queüa : (guando ia pianta é creíciuta al fuo 
colmo, la tagliano , e la lafciano feccare ; 
quindi 1' abbruciano e la cakinano in cerré 
buche, fimili alie fornaci da calcina, fea va
te nel terreno per tal uopo, che fi ferrano 
c cuoprono con delia ierra , cosí che i1 aria 
non abbia ingrefTo fui fuoco. — La mate
ria , per cota! mezzo, non folamfnte é r i -
dotta in ceneri, rna fi forma in una dura 
pietra , con i l fale di rocca, che debboo 
romperé co' martel l i , per trámela faori , e 
qucíia materia la chiamano faitear , o ¡oda 
nel la pietra. 

Ne fanno in tanta quantita, che ne vie
ne traíportata in divern altri paefi , ma pnn-
cipaimente in I ta l ia , dove i Veneziant la 
nducono m que' bei vetri t criftaili , che 
nundafi da loro neÜa maggior parte der 
pacíi d'Europa. Tuttavolta la /oda che di 
la proviene, é inferiore a quel'a , che traf-
portafi da Alicante. L'ott ima é in piccio-
íe maffe ion ore, di un color cileílro grigio 
e pienc di piccoli occhi, o buchi. 

K A N , i l neme di un Minif i ro nclla 
Perfia, che cornfponde a queilo di Gover-
natore in Europa. Vedi GOVERNATOTE. 

V i fono de' K a n i di Provincie , di Re-
gioni , e Ci t ta , che hanno d¡verfe aggiunte 
per diftingusrli . 

K M 5 ! , un termine ner Paefi Orientali , 
che fignifica porta. Cosí la principal porta 
de! palazzo del!'ímper^dore di Perfiaéchia-
srsata alia Kapiy la porta di D i o , —»»Quín-
éi gine l'Ufiziafe che ha il comanda delíe 
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porte del palazzo de! Gran Signore, é chía-
mato Kapighi bachi . 

K A R A T A , da aleuni ¿tttz. caraguatá ma' 
ca , é una fpezie di aloé che crefee neü 'Amc-
rica \ le cui íogbe , quando fon bollite, fi 
riducono in f i lo , di buon ufo per fir tela, 
reti da pefeare &c. La fuá radice, o le fue 
foglie , gittate nc! fiurne, intronano si fat-
tamente l i pefci, e gi'iftupidifcono, chefa-
cilmentc un Ii prende con la mano : II 
fuo gambo, quand 'éfecco e bruciato , fer-
ve per efea j e quando é vivamente ílropic-
eiato fopra un legno piü duro, prende fuoco, 
e fi con fama. 

K A R K R O N Y , un edificio , dove fon 
promoüc ed efeguite ie mamfatture realí 
della Perfia. 

I v i fi fanno le tapezzerie, l i drappi d'oro , 
di feta , di lana , i broccati , i veluti , i 
zendadi; i giacchi, ie fciable , gü archi , 
le frecee ed altre armi . — V i fono anco 
de' pittori in miniatura, dcgli orefici, de' 
lapidar^ &c. 

K A R L E , una parola SaiTonica , ufata nei-
le noltre leggi , alie volte femplicemente per 
figniñeare un nomo , ed alie volte per un fer-
vo , o per un rujiieo , e villano , 

Q^uindi i Safioni chiamano un marinaro 
a bufcarlc , ed un fervo domefiieo bu
fe arle . 

K A S I , un termine nel Levante , sppü-
cato al quarto Poníeñce di Perfia , che é 
anco i l fecondo Luogotenente civtie, e giu-
dica degü affari temporal] e fpmtuali . 

Egü ha due depuuti , che decidono le 
marerie di mi ñor coufeguenza ; parnco-
larm¿nts i difpareri o le contefe che infor-
gono nelle cafe di caffé i i l che l i oceupa 
piü che altro . 

K A U R - Y S A O U L , un corpo di Soldati , 
che formano V ultimo de' cinque corpi dcl-
le guardie del Re di Perfia. Sonó in nu
mero 2000 , íutti cava 11 i , comandati da! 
Contefíabile , cd in fuá aífenza dal capita-
no deila guardia . Vegliano nel la notte 
attorno del palazzo , íervono a tener i un
gí la folla o turba di popólo, quaado i ! Soft 
efee a cavallo ,, fan filenzio nel!' udienza 
degli Ambafciatori, arrefiano i Kani ed al
t r i Ufiziali quando fono incorfi in disgra-
x ia , e tagiian le loro íefie, quando ti Sofi 
lo comanda . 

KEBER * , i l nome di una Sctta fra i 
H a n B 2 Per-
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Perfiani, che per lo piü é compofia di ric-
ehi Mercanti. 

* La parola fignifica infedcle , dal Turco -
Kiaphir , un renegato ; o ptHttofto ambs-
due le voci vengono da ^DD caphar , 
che nel Caldeo , nel Siriaco, e nclí'Ará
bico fignifica, negare. 

Quaníunque abitino coíloro nel cuor del-
la Perfia , e trovinfi in gran numero ne' 
fuburbj d' Ifpahan, non é ben noto fe fieno 
originalmente , o no , Perfiani, cerne quelli 
che nicnte hanno di comune coglí altri Per-
fisni, faivoché i l linguaggio . Sonó di-
ílinti per ia loro barba, che portano aíTai 
lunga, e dal loro veí l imento, che é áffatto 
diverfo dall' ordinario. 

Egiino in realta fono Gen í i l i , rr.a in gran
de riputazione per la rcgolaritk della loro 
v i t a . Alcuoí Autori dtcono , che eglino ado
ra no il fuoco , ad imitazione degíi ar.tichi 
Perfiani; roa queíio é da altri contradetto : 
Credono i ' immortalita dcll1 anima, ed han-
no alcune coíe fimili alie iníegnate dagli an-
t i ch i , intorno ali ' Inferno, ed ai Campi Eli-
s j . Vedi GAURI . 

Quaodo uno di ¡oro muore , lafeian gi
re nella di lui cafa ia ¡iberia un gallo , e 
lo cacciano fuori in un campo; fe una vol-
pe lo cogüe e fe! rubba o porta vía , non 
metton dubbio che T anima del defonto fia 
falva. Se quedo efperimento non li appa-
ga , o non riefee , ricorrono ad un fecon-
tio, i l quale é decifivo; portano i i cadave-
re nel iuogo della fepoltura , e lo forreg-
gono o appuutellano al muro con una forca: 
ie gli uccelli gli beccano e traggon fuori 
1' occhio dritto , lo riguardano ormai come 
un de' prcdeñinati , e lo fcppellifcono con 
molta cerimoma , calándolo bel bello nel 
fepolcro j ma fe gli uccelli cominciaiK) dali* 
occhio fíniflro , conchiudono ch' cgli fia 
un reprobo, e lo gittano capovoito in una 
foíTa. 

KEBLA , che fi chisma anco Kebleh , 
o Kibleh, e Alkebla, appreíTo i MuíTulma-
fli, dinota quel punto, o quarto dell' Orí-
xonte , a cu i fi voltano quando fanno la 
loro oraiione . Maonietto non oso propor-
re da principio altra Kebla ai fu o i fe gua
cí 5 che rl Templo di Gerufalemme , ch' 
era la Kebla degli Ebrei, e de' Cr iñ ian i . — 
I n procetfo di tempo 3 tutíavojta , defide-
«sido eĝ U di divelkrfi i fuoi ds qualua-
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que comunícazione in mate ríe ái religione 
cogli Ebrei e co' Cr i i l i an i , ordino loro nel 
fuo Alcorano , che íl rivolgeíTero , nel fare 
crazionc, verfo il templo della Me ce a ; e 
fin da aliora eglino chiamarono que' due 
Terapli Kebiatan, o le due Keble , 

Ricaut aggiugne , che non chiamina i 
Turchi propriamente Kebla il tempio della 
Mecca , ma piuttoílo la grande torre qua-
drata che (la nel mezzo dell' anfiteatro di 
queflo Tempio . 

KEBLA, é un termine ufato altresi per un 
Altare , o piuítorto una nicchia, come la ch la
ma Ricaut, che i Maomettani hanno ntl'e 
loro Mofchee , e che é coüocata puntual
mente su quella parte che guarda verfo É 
Tempio della Mecca. 

Quindi anco s' ufa di re metafóricamente 
Kebla per 1' oggetto o fine p ropo fio , nel 
fare una cofa. 

C o s í , la Kebla dei Re , é la foro coro
na e la loro aucorita ; quella degli uomini 
d' affari, o di negoziu, i l dinaro ; quella de* 
ghiottoni , la crápula , &c. 

KEBLA-NOMA , un nome che danno i 
Turchi ed i Perfiani ad una picciola büífo-
la da faccoccia , che fempre portano addof-
fo , per fituaríi con puntualith , allorché fi 
naettono nell' orazione . 

KEEPER of the- forefl , altramente chía-
mato ehief mar den of the forefl , é un nrnií lro 
che ha la principa le direzione di tutee le 
cofe appartenenti ad una Foreüs o Selva 
reale » Vedi FORESTA . 

KEEPER of tl.e grat Seal, caHode del gran 
Sigiilo , é un Lord per i l fuo ufiziu, ed uno-
del fecreto configiio del Re, per le cui mar-
ni pafíano tutre le carie, commiffioni , e 
patenti del Re íotto i l grao Cgillo ; fenza 
il qual figillo , tutti gl' iü rumen ti fimi:i , 
non hanno veruna forza ; imperocché i l 
Re é , nelP ioterpretazione della Lcgge , qua-
fi una comunita , e non paOTa cofa alcona 
validamente, fuorché íotro i ! deílo figillo, 
che é come la pubblica fede del Regno , 
nella piü alta flima e riputazione. 

I I Lord Keeper ha i'iíkíTo luogo , P i 0 t i 
fa autorita , preminenza , giürisdíziooe , 
efecuzione di leggi , &c. gli fteffi comodi 
e vantaggi , che ú Lord Chaneellor d' Inghi ' -
terra . Vedi SÍGILLO . 

KEPLERO ( i l Problema di ) Vedi V As-
ticolo PROBLEMA . 
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K E R A M I A N Í , una Seíta fra I MuíTal-

mani , cosí chiamata da Mohammed Be a 
K t r a n , fu o Autore. 

I Kcramiam foftengono , che tu tío quel-
lo che dice i ' Alcorano deilc braccia , de-
g!i occhi e delle orecchie di D i o , fi ha da 
mtendere letteralmente i e percib ammetto-
no i l tagiaffum , cioé una fpezie di corpo-
rcua in Dio; benché variamente la fp'.eghino . 
Vedi ANTROPOMORFITI. 

K E R A N Á , una lunga trombetta , in 
forma di tromba-parlante \ uíata da' Per-
í iani . 

A i fuono di cíTa , aggiungono un con-
fufo mormonu di oboé , di timpani , di 
tamburri , ed altri iftrumeoti , ogni fera al 
tramontar del Solé, c due ore dopo la mez-
za notte. 

KERMES , una fpezie di gufcio , od 
eferefeenza , fomigbante ad una bacca , o 
coceóla , che na ice íbpra un fempre ver
de di fpezie quercina ; di un ufa confide-
rabile neila medicina , e nella tintura . Vedi 
TINGERE. 

I I Kermes , o la coceóla del Kermes , 
chiamata anco femenza difcarlaío , dai Grcci 
coceas bnphica , dai Latini vermículus , dai 
Francefi ora vermilion , ed ora grain de 
gall , o vermeil , é una fpezie di nido di 
un iníetto , della groíTczza in circa di una 
bacca di ginepro ; rotondo, lifcio , e luÜro ; 
di un bel colore roffo , e pleno di un fa
go mucilaginofo , dell' illeífa tinta \ che tro-
vafi attaccato alia feorza ful tronco , e su 
i rarai di una fpezie di queresa , chiamata 
da'Botanici ilex aculeata cocci glandifera ; che 
nafce nelia Spagna , nella Linguadocca , e in 
altre regioni calde. 

La bacca di Kermes é di un odore vinofo, 
di un gufto amaro ma grato; e !a fuá polpa , 
od i l fuo fugo, é pregno di gran numero di 
ova minute d'ammaietti . 

L ' origine del Kermes íl fuppone prove-
gnente da un picciolo cacchione , che pun-
gondo 1' ilex , per depofitarvi le fue ova , 
foüeva un picciol tumore , od una vefei-
ca , che fi empie di fugo , c maturandofi 
divenra roífa. 

Q.u;ndi , allorche i l Kermes é feccato , 
ne vico ftsori un numero íafinito di pic-
coli ínfet t i , e mofehenni cosí piccioli che 
sppena fono feníibili ; a tal che tutta i ' 
iníerna folla n i a pare in cffi convenita : 

per queda raglone forfe lo chiamano Ver
milion ( fe pur non é cosí chiamato dai 
fuo bel colore vermiglio. ) Per ovviare a 
queíV inconveniente , íi fuol macerar i ! Ker-
mes nelT aceto avanti che fi fecchi. 

Sí trae fuor dai Kermes i l fugo o la pol-
pa, pifiándolo in un raortaio, e pofeia co* 
laudólo per uno ílaccio . Se ne fa poi unt 
fciroppo , con aggiungervj una fufficiente 
quantita di zucchero . Alie volte feccafi la 
polpa feparatamentc dai gufcio : la qüál 
polpa cosí feccata , chiamai paflel di Ker
mes . 

La femenza d! Kermes é di grand' ufo nel
la Medicina: é curd ale , deficcativa , aflrirt-
gente, fortifica lo ftomaco, e impedifee F 
aborto: fe ne manípola quella famofa con-
fezione , delta alkcrmes . Vedi CONFEZIO-
N E . ' 

Ella é tuttavolta di maggior ufo heiía 
Tintura , e nel tingere fcarlatto : per i l 
qua! ufo , ¡a maniera di prepararla é la fe-
guente : La femenza , od i grancliini, pig'iaíi 
quand' é fe cea , fi fparge íopra una tela ; e 
da prima giunta , mentre tuttavia abbonda 
di umidore , rivoltafi due o tre vo'te al 
giorno, per impedirne i l nfcaldamento ; fin 
a tanto che vi appare una polverc rofía 
frammezzo ; queíla fe ne fe para , paffandy-
la per uno ílaccio ; e di nuovo poi (par-
gefi su la tela , fin che tutta la grana é 
diventata roífa , e íi ripete la ílacciatura ; cosí 
procedefi piu e pin volte , finché fi fcuoprc 
qua!che poco di polvcre roda su la fuperfi-
zie dclla femenza, che ancor fi pafTa , o ílac-
cia fin a tanto che non ne dh piü . 

Nel principio , quamio trovaíi che i pic
cioli grani roííi fi movono , come fogüono 
f*re , fi fpruzxano con aceto forre, c ti fre-
gano tra le raani. —Se non fi ufa queíla 
precauzione , da ciafcun grano n' ufcirebbe 
una piccola mofea , che volerebbe iníorno 
per un giorno o due; ed alia fine cambiando 
colore cadrebbe moría . 

Vuotata affatto la polpa, o tratta fuor tutta 
la roífa polvere, mercé deU'anzi detto pro* 
ceífo ; lavafl la grana neli'orina, e qu'.ndi 
íi efpone al Solé ; dopo cib fi ripone in fac-
chetti ; ed infierne, quella porzione cíi pol
vere roíía , che fe n ' é tratta . 

Secondo gli efperimenti del Signor Mar-
figli, fatíi a Montpcliier, la bacca di Kermes 
ha 1' cífeito delle gallozzc qaando meichiafí 

col 
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eol vctriuolo , e fa un buen inchioüro . 
Meícolaía con oiio di tártaro o con ac-
qua di calce , i l fuo colore íl cambia da 
vermigÜo a chermesi . In una decozione 
di fiori di giraíble , riíiene i l fuo proprio 
colore . Non fi é potuto trarre alcun fale 
«ffenziale fiffo dal Kermes , ma bensi un 
fale volatile in abbondanza , che, fecondo 
Topinione di Marfigli , farcbbe mig'ior tffet-
to nella Medicina , ie fi piendcíTe psuttüfto in 
un liquido , che prefo in conícrve o confe
sión! , nelle quali eíTendo chiufo, viene im-
peciita la fuá azione. 

K E R N , o KERNE, un termine nell'an-
tica Miüzia Iilandcfe , che fignifíca un fol-
dato a piedi . 

Camdeno dice , che le ármate d'Irlanda 
confiílevano in cavaileria , che chiamavafi 
galloglajfes ¿ c fanteria , gente armara alia 
leggiera , chiamna Kernes . I Kernes. por-
tavano fpade, e giavelloíti . 

KERNES , nelle noflre kggi , fignifíca 
perfone ozioíe, e vagabonde. Vedi V AGA-
BONDI. 

K H A Z I N E , i l teforo del GraivSignorc. 
Vedi TESORO . 

I v i íl tengono i regiftri dclle éntrate , i 
conti deíle provincie , in ceríi tiratoj , fe-
gnati cogli anni , c coi nomi de' luoghi . 
Quivi puré fi tiene parte deila guardarob-
ba del!' Imperar o re | 

Ogni giorno del Divano queílo teforo ñ 
apre, o per trame fuora qualche cofa , o 
per mtttervene : Ed i miniílri principal i che 
»e hanno il carico , hanno tut t i da eífere 
preicnti a queft'apertura . — I I Chiaus Ba-
chi , alia lor preíenza r prima fpezza la 
cera onde i l buco dclla chiave era ílato 
íuggeilato , e portándola al Gran Vif ir , 
quello miniflro prima la bacía , e pofeia 
trae, fuora dal fuo feno. i l figiHo d5 oro del 
Gran Signore ; frattanto egli ha 1'' occhio 
fíretíaments addoíTo al M i n i i l r o , i l quaie , 
compito che ha ¡i fatto fuo. nei Teforo 5 
chinde a chiavi , e fuggella i l luogo ¿ e 
reftituifee i l figilio al Vi ík colla íkífa ce.-
timonia di prima ., 

Ohre quedo, vi fono- deíle- altre ftanze-
per i l dinaro dove non é raai permeífo. 
& Miniílri di entrare con abiti che abbian 
laccocce., 

K I P P E R - T I M E s uno. fpazio di tempo. 
tjea, la feíla deli 'InTsnzi one dclla Santa Gro-
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ce, a* tre di Maggio, e l 'Epifania; duran
te il q-iale , la pe fea del Sermone nei fiu-
me Tamigi , da Gravefend a Henley , é 
proibita per Rot. Parí. 50. Edvv. 111. Vedi 
PESCA. 

K Í R K - M O T E , un fínodo , Vedi l'arti-
coló SÍNODO . 

Qualche volía la parola é altresi príf» 
per una convocazione , od aífemblea nella 
Chiefa. Vedi MOTE. 

KIRK-SESSIONS, i l nome di una giu-
dicatorla fubordinata Ecclefiailica nella Sco-
z ia . Ogni parocchia , fecondo la fuá eílc-
fa a é divifa in varj diflretti particoiari , 
ciaícun dê  quali ha i l fuo proprio anzia-
no o diácono per fopraintendervi. Un con-
ciíloro de' Mimí l r i , degü elders , o anzia-
n i , e de' diaconi della parocchia , forma una 
Kirk-fejfions . —Si radunano querti una val-
ta alia femraana eíTendo moderatore il M i -
niílro , ma fenza voce negativa . Regolaa 
ie materie concernenti i l culto pubbhco , 
i l catechismo, le elezioni % le vifite &c. 

Giudicano nelle cofe di minor fcaadalo : 
ma quelle piíl gravi , come i ' adulterio , 
lafcianfi al pres.biterio ; ed in tu t t i i cafi 
íi pub appeiisre dalla K i r k fcjfan ai Presbi
terio. Vedi PRESRITERÍO . 

K I Z I L B A S C H , un termine Turch í f co , 
che ñgn\ñc& te/la rojfa: e s'applica per ui* 
rimprovero ai Perííani , fin dal tempo d* 
l í tmel Sofi , fondatore deil'ultima famigÜa 
regnante in Pcrfia , che ordinb- che i iuot 
foldati portaíícro una berretta roífa j attor-
na di cui v' é un turbante con dodici pic-
ghe , in memoria de'dodici Imami , Suc-
ceííori d ' A l i , da cui pretendea di difeetx-
dere. 

Vigenere fe ri ve la parola Kezeilhafi ,, ed 
aggiugne, che fecondo la volgare interpre-
tazione fra i Perfiani , le dodici pieghe o 
intrecciature fignificano i dodici fac ra men
tí della loro iegge . Vigenere,. non conten
to di cib , cerca un' altra origine , e dice 
che vi ha del M i itero, dirivato daü 'ant i -
co. paganismo , quanclo i Perfiani adorava-
no- i l fuoco, i l cui calore vi en dinotatod«l 
color roífo-, che in qualche modo fimboleg-
gia coi* Solé , ten uto da- loro in altiííiraa 
vencrazione .. EgH aggjugne v che le dodici 
pieghe raodrano ldodic imef i deiran.no , e 
i- dodici fegni, ne' quai coUÜo laminare catt* 
gie i l fuo corfo^ 
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K N A V E * , un'antica appellaiione per un 

fervidore , e cosí ufara in 14. Ed. I I I . Stat. 
1, cap. 9. Vedi SERVIDORE. 

* La parola ¿ formata dal Sazone en apa , 
o dal Fiamtngo Knape , che fignifica V 

KNAVE , fignifica panmenti un nglioletto 
maichio , ud un fanc¡u!)o ; ncl qual feuío Kna
ve child ét tato freqi.entcmentc ufaío per di-
ftinzionc da una g n l , cioé da una fanciul-
la • ed in queüo fenfo WiclefFo adopera 

rfla voce neila fuá traduzione , deli' E-
1. 16. ed in a!tri luoghi de!!a Bib-quel 

iodo 
bia . Nella Vcrfione Sa(Tornea , Mar. V I I I . 6. 
Puer meur jacet in domo paralyticus •> fu vol-
tato , miri Knapa. 

KNAVE é flato qualthe volta ufaío per 
una aggiunta; come , Willielmus Cowper 
de Dcnbigh, Knave , & c . 

E' opinione comune, che Rom. I . 1. fu 
tradotto, Paul a Knave cfJefus Chrift. Qaclt' 
abbagÜo fu cagionato da una Bibbia del!a 
Libíeria del Duca di Lauderdale , dove la 
parola Kneawe é inferita in mi ñor i carat-
teri che g!i ahri , e v i fi pub difeernere 
fácilmente una ra fura , o fcancellatura . 

KOPPA . Vedi i ' articolo CARATTERI 
JSJumerali. 

K U L , o KOOL, un termine Turchefco, 
che propriamente fignifica uno fchtavo , o 
fervo. VediScHiAVO. 

Mcninsky dice , che il nome vien dato 
a tutt i i íoldati nell' Impero Ottomano , 
particoiarmente a queüi deüa guardia del 
Gran Signore j e de lia Fanteria , I Capi-
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lani della Fanteria j e quellí i quali có-
mandano le guardie , fono chiamati K u t 
zabytlers , ed i foldati delia guardia Kapt¿ 
Kulíeri , cioé fchiavi della Corte . «—Altri 
dicono , che tutt i quelli che oceupano po-
fli dipendenti dalla Corona, o ne ricevono 
ftipendj ; in una parola , tut t i queüi che 
fono in qualche grado fervidori del Gran 
Signore , prendono i l titolo di K ü l , cioé 
di febiavo, come piíi accreditato che quello 
di fuddito ; anche i l Gran Vifire ed i Baf-
sa fi ítimano per queño verfo. Un K ú l , a 
febiavo del Gran Signore, ha l 'autorita d? 
abufaríi di coloro che fono folamente fuoi 
feruidori; ma un fuddito che affroníaffe utl 
K ú l ) o febiavo) farebbe rigorofamente pu-
nito . Cofloro fono intieramente facrificati 
alia volonta del Gran Signore , e confide* 
rano come una fpezie di martirio che me
nta i l cielo , qualor muoiono o per fuo 
ordine, o nell'efecuzione de'fuoi comandi » 

K U R T C H I , un ordinc di foldati , fra 
i Perí iani . 

La parola nel fuo origínale, fignifica at-
matura ^ e s'applica ad un corpo di Caval-
lería, che coníla della nobilta del Regno di 
Períia , e della difeendenza di que* conquifla-
tori , che pofero ful Trono i l Sofi Ifmac-
le . I I loro numero afeende in eirca a 18000 
uomin i , 

I I loro comandante é chiamato K u r t í -
thi bafchi , che un tempo fu i l primo porto 
nel Regno , ed equivaieva ad un Conteña« 
hile della Francia. 

Wim dd Tomo Quavto • 







E C G A N I C 
T A V O L A P R I M 

F I G U R A I . 

Leva della prima fpezie. 

F I G U R A I I . 

Lcva .dcIU feconda fpezie. 

F I G U R A I I I . 

Leva della terza fpeiie. 

F I G U R A I V . 

Corapofizione di M o t o . 

. • F I G U R A V . 

Compofizione di M o t o . 

F I G U R A V I . 

Potenze Mcccaniche. 

F I G U R A V I I . 

Axis in Peritrochio. 

F I G U R A V I I I , 

Gravita. 

F I G U R A I X . 

Bilancia. 

F I G U R A X . 

Bilancia. 

F I G U R A X I . X I . 

V i t e . 

F I G U R A X I I . 

V i t e . 

F I G U R A X I I I . 

V i t e . 

F I G U R A X 1 1 1 . N0 . 2. 

Centro di Gravita . 

F I G U R A X I V . 

Centro di Grav i t é . 

Tcm. I V . 
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M E C C A N I C A . 

T A V O L A S E C O N D A . 

F I G U R A X V . 

Centro di gravita. 

F I G U R A X V I . 

Centro di gravita. 

F I G U R A X V I I . 

Centro di gravita. 

F I G U R A X V I I 1 . 

Centro di gravita. 

F I G U R A X I X . 

Centro di gravita. 

F I G U R A X I X . 

Centro di Gravita, centro d' ofciHazione 

F I G U R A X X . 

Centro di Gravita. 

F I G U R A X X I . 

Centro di Moto . 

F I G U R A X X I I . 

Centro d'ofcillazione. 

F I G U R A X X I I I . 

Centro d'ofciliazione. 

F I G U R A X X V . 

Fona Centrifuga. 

F I G U R A X X V I . 

Gentrobaryea ( forza, moto ) . 

F I G U R A X X V I I . 

Centrobaryca ( f o r z a ) . 

F I G U R A X X V I I I . 

Centrobaryca ( fo rza ) . 

F I G U R A X X I X . 

Centrobaryca ( fo rza ) . 

F I G U R A X X X . 

M o t o . 

F I G U R A X X X I . 

Moto . 

F I G U R A X X X I I I . 

M o t o . 

F I G U R A X X X I V. 

M o t o . 
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M E C G A N I C A. 
T A V O L A T E R Z A ; 

F I G U R A X X X V . 

Stadera• 

F I G U R A . X X X V I . 

Péndulo o 

F I G U R A X X X V I I . 

Pen dulo. 

F I G U R A X X X V I I L 

Fregamento. 

F I G U R A X X X I X . 

fregamento. 

F I G U R A X L . 

Fereaííionc c veloeita. 

F i c y R A Z L I 

f i n ufil.onf. 

F I G U R A XLIÍ. 

PercuíTioue» 

F I G U R A X L I I I . 

Cilindro. 

F I G U R A X L I V 

Á x h la peritroehio. 
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F I G U R A L I V 
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Seringa. 

F I G U R A X X I I . 
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F I G U R A X X I V . 

F I G U R A X X V . 
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Tromba . 
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Id romant íca . 

F I G U R A X X X T . 

Onda, 

F I G U R A X X X I I . 

Onda. 

F I G U R A X X X I 1 . 
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